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NUOTO GIORNALE BOTANICO ITALIANO 

FASCICOLO I . — GENNAIO 1 8 8 0 . 

UNA MEZZA CENTURIA DI SPECIE E DI GENERI FONDATI 

IN BOTANICA SOPRA CASI TERATOLOGICI 0 PATOLO

GICI, RACCOLTA DA T. CARUEL. 

È cosa abbastanza singolare che i botanici ante-Linneani, 
raramente preoccupati da quistioni sull'origine delle specie, 
pertanto implicitamente ne ammettevano la genesi per tra
sformazione da altre specie tutte le volte che nei loro cata
loghi di piante enumeravano alla rinfusa e i tipi salvatici, e 
le forme ortensi nate sotto ai loro occhi. Venne Linneo, e col-
l'aforismo: « Species tot numeramus, quot diversae formae 
in principio sunt creatae » (Fhil. hot. § 157) piantò il domma 
della costanza della specie. Il quale, per quanto discutibile 
sia, ebbe intanto un risultato buono, d'introdurre una gra
dazione nella distinzione delle forme più simiglianti fra loro, 
facendo distinguere le forme di caratteri più variabili, che fu
rono dette varietà, da quelle di caratteri più costanti, che fu
rono ritenute specie ; e quindi pose fine all' ammissione nei 
cataloghi scientifici dei fiori doppi e di altri simili casi tera
tologici. 

Per quanto non interamente, nè senza possibilità di rica
dere inscientemente nelF antica usanza. Dopo di Linneo, e 
fino a'tempi nostri, ogni tanto è venuta fuori qualche specie 
data per nuova, o anche qualche genere nuovo è stato pro
posto, che ricerche ulteriori hanno schiarito non essere altro 
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c h e modificazioni m o s t r u o s e di t ipi già conosciut i . E simili 

e r ror i n o n s t a n n o tu t t i ( come si p o t r e b b e c redere ) su l con to 

di u o m i n i med ioc r i s s imi , i n t r u s i ne l c a m p o scientifico, m a ve 

n e sono , e n o n pochi , c o m m e s s i d a botanic i fra i p i ù p rove t t i . 

Ci rcos tanza q u e s t a che fa p e n s a r e , e m o s t r a c o m e n o n vi s ia 

poi t a n t o divario fra le fo rme solite dei vegeta l i c h e conside

r i a m o qua l i t ipi n o r m a l i , e quel le fo rme insoli te c h e si dicono 

m o s t r u o s i t à ; e a n c o r a , c o m e q u e s t e u l t i m e , nel lo s cos t a r s i 

dal le a l t r e d a cui de r i vano , p o s s a n o v a r c a r e con t u t t a facilità 

i l imiti del la specie , del g e n e r e , p e r s i n o de l la famigl ia . 

L o s tud io delle specie e dei gene r i fondat i s o p r a casi t e 

ratologici d u n q u e n o n h a s o l a m e n t e u n i n t e r e s se di cur ios i tà 

scientifica, m a p u ò r iusc i re i s t ru t t ivo p e r p i ù vers i . Ques to è 

il mo t ivo c h e m i h a p e r s u a s o a r i u n i r e n e l p r e s e n t e scr i t to 

a lcuni casi fra i p i ù s ingolar i , di cui già d a g r a n t e m p o avevo 

p r e s a n o t a . Li d i spor rò in o r d i n e cronologico. 

1. S e n z a i n t e r e s s a r m i di t u t t e le spec ie fat te ne i t e m p i 

a n t e - L i n n e a n i a s p e s e di fiori doppi , p r inc ip ie rò l ' e l enco d a 

d u e m o s t r u o s i t à della Mercuriàlis annua, l ' u n a dal le foglie 

s t r e t t i s s ime , l ' a l t r a dal le foglie lac inia te , c h e M a r c h a n t de

scr i sse e figurò c o m e spec ie d i s t in te i n u n o scri t to in t i to la to : 

Observations sur la nature des plantes, inse r i to nel l ' Histoire de 

VAcadémie des sciences di P a r i g i pe l 1719 (pag. 59, t av . 6, 7). 

P a r e c h e q u e s t e m o s t r u o s i t à si r i p r o d u c a n o p e r s e m e (Gren . 

Godr . Fi. de'JFr. I l i , p a g . 99). M a r c h a n t r i t e n n e la loro c o m p a r s a 

q u a l e s t ab i l imen to di d u e specie cos t an t i ; e facendo u n con

fronto t r a il p rocesso n a t u r a l e e quel lo artificiale u s a t o dagl i 

ort icultori p e r p r o c u r a r s i n u o v e var ie tà , a g g i u n s e q u e s t a rifles

s ione cur iosa p e r il t e m p o in cui fu fat ta : « Il y a u r a i t d o n c 

lieu d e s o u p ç o n n e r q u e l a T o u t e - p u i s s a n c e a y a n t u n e fois 

c réé des ind iv idus d e P l a n t e s p o u r m o d è l e s d e c h a q u e g e n r e , 

faits d e t o u t e s s t r u c t u r e s e t c a r a c t è r e s i m a g i n a b l e s , p r o p r e s 

à p r o d u i r e l e u r s s e m b l a b l e s , q u e ces m o d è l e s , dis-je, o u chefs 

.de c h a q u e gen re , e n se p e r p é t u a n t , a u r o i e n t enfin p r o d u i t 

d e s va r ié tés , e n t r e l e sque l l es celles qu i s o n t d e m e u r é e s con

s t a n t e s et p e r m a n e n t e s , on t cons t i t ué d e s espèces , qu i p a r 

success ions de t e m p s , et d e la m ê m e m a n i è r e , o n t fait 

d ' a u t r e s différentes p r o d u c t i o n s » (o. c. p a g . 64). 
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2. Curt ís ne l la s u a Flora Londinensis r a c c o n t a c h e le 

foglie del l ' Anemone nemorosa sono t a l o r a cope r t e di p u n t i 

gialli, p rodo t t i d a u n inse t to (egli dice, m a si t r a t t a ev iden te 

m e n t e delle picnidi de l la Puccinia Anemones) ; e c h e la p i a n t a 

così a l t e r a t a v e n n e figurata d a Dillenio c o m e u n a specie di 

Fe lce . 

3. Nel s u o viaggio al G a r g a n o Micheli t rovò u n a L a m i a -

cea s ingolare , che poi r ivide col t iva ta negl i or t i d i Bologna . 

L a s t imò di u n g e n e r e n u o v o , e così l a desc r i s se e la figurò 

ne i suoi Nova plantarum genera, so t to il n o m e di Papia (pag. 20, 

t av . 17). L i n n e o ado t tò il gene re , m u t a n d o g l i a r b i t r a r i a m e n t e 

il n o m e in quel lo di Orvala {Gen. plani), e c h i a m ò la spec ie 

0. garganica (Sp. plant. ed. 3, p a g . 807) ; m a già sospe t tò c h e n o n 

fosse u n t ipo a u t o n o m o , d i c e n d o : « v e r e o r e s se v a r i e t a t e m 

Lamii Orvalae. » Difatti i bo tan ic i m o d e r n i sono tu t t i concord i 

ne l r iconoscervi u n a m o s t r u o s i t à de l Lamium Orvala L inn . , che 

cons is te in u n a divisione p iù p ro fonda delle foglie, e in u n a 

profondiss ima del la corolla, l a q u a l e si sc inde in q u a t t r o lobi 

s tacca t i ss imi . N o n n e fanno m e n z i o n e n è M o q u i n - T a n d o n n e 

gli Elém. de térat. vegetale, n è Mas t e r s n e l Vegetable teratology. 

4. Celebre fra t u t t e le m o s t r u o s i t à vege ta l i si è l a così 

de t t a peloria, ossia la t r a s f o r m a z i o n e in fiore r e g o l a r e di u n 

fiore i r regolare . Si s a che l a p r i m a p i a n t a su l la q u a l e v e n n e 

o s se rva t a o a l m e n o s t u d i a t a a c c u r a t a m e n t e , fu l a Linaria 

vulgaris ; che L i n n e o che n e sc r i s se (Amoen. acad. 1744 ; Sp. 

plant. ed . 3, p a g . 859) cons iderò l a p i a n t a così t r a s f o r m a t a 

qua l e p ro le ibr ida , op in ione a d o t t a t a poi d a J u s s i e u (Gen. 

plant. p a g . 120); e che n e fece u n g e n e r e cui d e t t e a p p u n t o 

n o m e Peloria. Se n o n a l t r i p r i m a , A d a n s o n fin da l 1763 av

ver t ì p e r ò che si t r a t t a v a di u n a t r a s f o r m a z i o n e m o s t r u o s a 

(Fam. des pi. I, p a g . 112). È già s t a to n o t a t o c h e l a Linaria 

m u t a t a in Peloria, con q u e s t o fa p a s s a g g i o da l la famigl ia 

delle Scrofulariacee a que l l a del le So lanacee . 

5. L e p i a n t e del g e n e r e Allium p r e s e n t a n o assa i di fre

q u e n t e , e t a n t o invero che la cosa si cons ide ra q u a s i no r 

m a l e , a l t r e t t an t i bu lbe t t i al pos to dei fiori ne l l ' ombre l l a , d i 

a lcuni fiori o a n c h e di tu t t i . N o n p o c h e sono le spec ie s t a t e 
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fatte con le forme bulbill ifere di ques t i Agli. Oltracciò, u n o 

di essi , V A. nigrum, è cospicuo p e r la p r e s e n z a casua le di u n a 

p r o d u z i o n e b u l b o s a ne l l ' ap ice di q u a l c h e s u a foglia. P a r e c h e 

in ques to s ta to cos t i tu isca l ' A . magicum di L i n n e o (Sp. plant.), 

se si deve c r ede re a cer t i s i non imi d a lui addo t t i . 

6. D a g r a n t e m p o , oss ia da l secolo XVI , si conosce u n a 

m o s t r u o s i t à dell ' Hyacìnthus comosus L inn . , o Muscari comosum 

Mill., t r o v a t a (a q u a n t o pa re ) d a p r i m a s p o n t a n e a , e poi con

s e r v a t a n e i g iardin i . È cospicua p e r la s u a inf iorescenza 

r a m o s a , e p e r i fiori tu t t i fatti simili ai fiori super io r i atrofiz

zat i del t ipo n o r m a l e . L i n n e o n e fece l'Hyacinfhus monstrosus 

(Sp. plani, ed . 3, p a g . 454), p u r e s o s p e t t a n d o la s u a der iva

zione dall ' a l t r a p i a n t a ; e Miller la conse rvò c o m e Muscari 

monstrosum (Liei.). 

• • 

7. E s s e n d o c o m u n e pe r t u t t a E u r o p a la Mercurialis annua 

nel la s u a fo rma t ipica dioica, q u a e là e s p e c i a l m e n t e ne l la r e 

gione m e d i t e r r a n e a si p r e s e n t a mono ica , con q u a l c h e fiore 

s tamin i fe ro f r a m m i s t o ai fiori pistilliferi del la p i a n t a f e m m i n e a . 

L i n n e o figlio ne l la l a delle s u e decad i di p i a n t e r a r e (1762) 

fece di q u e s t a fo rma la M. ambigua; c h e poi a cce t t a t a g e n e 

r a l m e n t e h a figurato in mo l t e o p e r e fino al le p i ù m o d e r n e , 

a r r i ceb i ta a n c h e di q u a l c h e s inon imo , n o n o s t a n t e che D u b y 

fin da l 1828 {Boi. gali. I, p a g . 417) n e a v e s s e ind ica ta l a v e r a 

n a t u r a . 

. 

8. L'Agrost ìs vulgaris v a sogge t t a all ' i n v a s i o n e di u n a 

Ust i laginacea, la Tilletia sphaerococca F i s ch . d e W a l d h . (Apergu 

syst. des Ustilag. p a g . 50), c h e sporifica ne l s u o g e m m u l a r i o , 

facendolo i n g r o s s a r e assa i , facendovi r i m a n e r e pe r s i s t en t i gli 

stili, e r i d u c e n d o t u t t a la p i a n t a u m i l e e b a s s a . L i n n e o la 

desc r i s se in q u e s t o s t a to p e r u n a specie n u o v a , c h i a m a n d o l a 

A. puntila, (Mani.); e con q u e s t o n o m e e b b e t e m p o di en 

t r a r e in p iù d ' u n ' o p e r a c lass ica (Wil ld . Sp. plani., Cand . FI. 

frang. ecc.), p r i m a c h e q u a l c u n o si fosse avv is to di c h e si 

t r a t t a v a . 

9. L a m e d e s i m a Agrosiis vulgaris^ c o m e p a r e c c h i e a l t re 

Poacee , offre t a lo ra ne l l a s u a p a n n o c c h i a quel lo sv i luppo 
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magg io re delle g e m m e fiorifere c h e le fa p a s s a r e a foglifere, 

ed è s t a to des igna to col n o m e di v ivipar i tà . Ques t ' A. vul-

garis vivipara fu s c a m b i a t a d a Pol l ich (Hist. pi. in Palai. I, 

pag . 69) p e r VA. sylvatica di H u d s o n ( u n a v a r i e t à dell ' A. alba 

Linn.) , s econdo quel lo che scr ivono tu t t i gli a u t o r i m o d e r n i , e 

descr i t ta c o m e spec ie p rop r i a . 

10. I n q u a l c h e p o m a r i o di F r a n c i a e di G e r m a n i a colti

vasi u n Melo, ne i di cui fiori m a n c a n o o r d i n a r i a m e n t e t a n t o 

i petal i q u a n t o gli s t a m i ( W e n z i g Pom. in Linnaea X X X V I I I , 

pag . 35), e che perc iò r e s t a infrutt ifero ove n o n si a b b i a c u r a 

di fecondar lo ar t i f ic ia lmente coi fiori di u n q u a l c h e a l t ro c o m u n e 

Melo (Moq.-Tand. Elèni, de térat. vég. p a g . 385). P a r e c h e fosse 

già conosciuto ai t e m p i dei B a u h i n , se sia d a appl icargl i il si

n o n i m o del Pinax: Malus non florens, fructificans tamen. Al secolo 

p a s s a t o fu descr i t to c o m e spec ie p rop r i a s u c c e s s i v a m e n t e d a 

M ü n c h a u s e n col n o m e di Pyrus apetala (Hausv,), e d a Wil lde-

n o w con quel lo di P. dioica (Berlin. Baums.). 

11. I cereal i coltivati sono suscet t ibi l i di u n a inf iorescenza 

ramif ica ta . Uno di essi i n q u e s t o s t a t o h a t rova to pos to ne l la 

1 3 a edizione del Syst. vegetabilium e ne l Supplem. plant. (pag. 115) 

di L inneo , sot to il n o m e di T. compositum. Si suol r iferire al 

T. turgidum L i n n . 

12. L ' a n n o 1766 il W u l f e n , e r b o r a n d o p e r le "Alpi d i Ca-

rinzia, vi r i n v e n n e u n Geum con 8 a 10 sepal i fogliacei n e l 

fiore, e a l t re t tan t i peta l i . N o n e r a u n a novi tà , g i acché d u e se

coli p r i m a l ' a v e v a n o figurata il C a m e r a r i o (in Matt . Epitome 

pag . 726, fig. laterali) e il Clusio {Bar. -plant. hist. p a g . civ, fig. a 

des t ra ) , e n e a v e v a p a r l a t o di r e c e n t e a n c h e Scopoli (FI. 

cam. ed. 1). D o p o q u a l c h e es i t anza , v in se ne l W u l f e n l ' i d e a 

che fosse u n ibr ido fra il G. montanum e il G. rivale, e difatti 

lo pubbl icò col n o m e di G. hybridum (in Jacq . Mise, austr. II , 

pag . 33) ; e sot to q u e s t o n o m e c o m p a r v e poi ne l le le. plant. rar. 

di J a c q u i n (I, t av . 94). Quas i c o n t e m p o r a n e a m e n t e , Krocke r 

nel la s u a Flora silesiaca (II, pag . 235, t av . 20), a v e n d o t r o v a t a la 

m e d e s i m a m o s t r u o s i t à , la desc r iveva e la f i gu rava a n c h ' egli 

come specie p ropr ia , p o n e n d o l a p e r ò ne l g e n e r e Anemone so t to 

l ' appel la t ivo di A. dodeeaphylla. I n a p p r e s s o , Se r inge (in Cand . 



10 SPECIE E GENERI TERATOLOGICI 

Prodr. II, pag. 552) seguendo a quanto pare Trattinick (Ros. 
monogr.), e Koch (Syn. ed. 2, pag. 233) riferirono il G. hybridum 
Wulf. al Q. rivale Linn., e ult imamente il Sig. Timbal-Lagrave 
(Noie sur un Geum litigieux, in Bull. soc. hot. de Fr. XVI, pag. xn), 
ritornando all 'idea prima di Wulfen, h a cercato dimostrare 
che dovesse riferirsi questa pianta al G. inclinatimi di Schlei-
cher, considerato come u n ibrido appunto del G. montanum e 
del G. rivale. 

13. La Margarita 0 Chrysanthemum Leucanthemum può, come 
altre Asteracee, presentare talora i capolini mancanti dei fiori 
periferici ligulati. In questo stato venne sbagliata per la Cottila 
grandis di Linneo da Jacquin (Obs. hot. tav. 81), e poi da Al-
lioni, il quale però meglio battezzandola la chiamò Chrysanihe
mum discoideum (FI. ped. I, pag. 190, tav. 11, fig. 1). Dipoi Des-
rousseaux ne fece una Matricaria, la M. virgata (in Lam. 
Enc), da capo Jacquin una Chrysocoma, senza riferimento alla 
precedente determinazione (Hort. Schoenbr. Il i , tav. 368), Des-
foutaines una Balsamita (negli atti della Società di storia natu
rale di Parigi), infine L'Héritier e Candolle un Plagius, P. Al-
lionii per il primo e P. virgatus per l 'al tro (Prodr. VI, pag. 135). 
Occorre notare che anco al presente qualche autore, Bertoloni 
per esempio (FI. Hai. IX, pag. 102), l ' ammet te come specie 
autonoma, per quanto ne abbiano chiarita la natura Can
dolle fin dal principio del secolo (FI. frane. IV, pag. 178), e più 
tardi l 'oculatissimo G. Gay (sec. Benth. Hook. Gen. plani. II, 
pag. 427). 

14. Nel genere Carex certe specie come C. riparia, C. ve-
sicaria, C. paludosa e affini, che hanno normalmente più spi
ghe maschie, talvolta non ne hanno che una sola. Quando 
ciò accade nella C. riparia, diventa la G. nutans di Host (le. et 
descr. gram. austr.), s tando all' opinione di Cosson e Germain 
(Moq.-Tand. Elèni, de térat. vég. pag. 157). Devesi però dire che 
nelle fiore moderne più autorevoli, di Koch, di Parlatore, di 
Grenier e Godron, la C. nutans Host è accettata come specie 
non dubbia. 

15. Una congenere, la Carex tomentosa, mostra talora le 
sue spighe femminee fatte maschie in cima. Sarebbe allora 
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la C. thuringiaca di Schkuhr (Biedgr.) secondo Koch (Syn. fi. 

germ. ed. 3, pag. 659). 

L a C. thuringiaca di Willdenow (Sp. plant.) sarebbe invece 

una mostruosità consimile della C. fiacca, secondo Kunth 

(Enum. II, pag. 459) e Ascherson (FI. Brand, pag. 783). 

16. Lagasca in uno dei suoi scritti ( Varied. de cienc.') pub
blicò una Aira nuova, sotto il nome di A. suUriflora. Roemer 
e Schultes l 'adottarono, cambiandone il nome in A. triflora 
(Syst. veg); Sprengel l'aggiunse dubbiamente alVA.juncea (Syst. 
veg. I, pag. 277); Mutel ne fece una varietà dell' A. media 
(FI. Bauph.) ; Kunth la collocò fra le specie dubbie (Enum. pi. 
I, pag. 291); Faye la ripubblicò sotto il nome di A. subaristata 
(Stai. Vend.); Parlatore l 'ammise nel genere Bescliampsia come 
specie propria. (II. palerm.), Colmeiro come sinonimo della 
B. caespitosa (Apunt. Fi. Cast.). Finalmente Giacomo Gay in 
un apposito lavoro (Note sur V Aira subtriflora, in Bull. soc. bot. 
de Fr. V, pag. 334), fondato sopra saggi autentici, potè chia
rirne la dubbia natura, facendo sapere che altro non era se 
non l 'Aira o Descliampsia media, ridotta nana e sformata 
nella sua pannnocchia e nelle sue parti fiorali dalla invasione 
di una Ustilaginacea. 

17. Willemet inserì nella sua Flora lorenese (Phyt. eng.) 
una Berberis eretica, che non poteva essere quella di Linneo, 
pianta Orientale. Loiseleur se ne accorse, e nella l a edizione 
dalla sua Flora francese ne fece una specie nuova, B. arti-
culata. Parecchi anni più tardi Soyer-Willemet fece sapere 
che non si trattava d'altro che di una forma mostruosa della 
B. vulgaris con le foglie più o meno lungamente picciolate 
(Obs. sur quelq.pl. de Fr. pag. 15). 

18. L'entomologo Olivier scoprì una volta nei boschi di 
uh luogo di Provenza un unico saggio di Cyclamen, che venne 
descritto da Candolle per specie nuova sotto il nome di C. li-
nearifolium (FI. frang. I l i , pag. 453), e poi figurato (le. plant. 
Gali. rar. tav. 8). Però in appresso lo stesso Candolle so
spettò che si trattasse di uno stato mostruoso di altro Cycla
men, dovuto a mancato sviluppo della lamina fogliare e a 
conseguente slargamento del picciolo (Org. vég. I, pag. 281) , 
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o n d e la fo rma s t r e t t a l i nea re del le foglie, affatto eccezionale 

ne l g e n e r e . L a sp iegaz ione sugge r i t a d a Candol le è s t a t a ado t 

t a t a d a Moqu in -Tandon (Elém. de térat. vég. pag . 173), e d a Ma-

s t e r s c h e h a copiato q u e s t ' u l t i m o ( Veg. térat. p a g . 329). P e r a l t r o 

D u b y n e h a a d d o t t a u n ' a l t r a ne l voi. X X X V del la Bibl. univ. 

di G i n e v r a (pag . 76), e l ' h a r i p r o d o t t a ne l P r o d r o m o Candol-

l eano (Vi l i , p a g . 58): egli h a cerca to d i m o s t r a r e c h e le p r e 

t e s e foglie sono invece pedunco l i fiorali, pr ivi de l fiore. L ' i n 

t e r p r e t a z i o n e di D u b y è s t a t a conva l ida ta d a Alf. d e Candolle , 

il q u a l e a v e n d o a m i a p r e g h i e r a e s a m i n a t o 1' un i co saggio 

es i s ten te del la p i a n t a , h a r i levato : c h e i s u d d e t t i pedunco l i sono 

t ronca t i con u n a cicatr ice d e p r e s s a in c ima , c o m e n o n si h a 

nel le foglie dei Ctjclamen, m a vedes i t a l o r a n e i pedunco l i di 

C. europaeum sp rovvis t i di fiore ; c h e dife t tano del la n e r v a z i o n e 

fogliare ; e c h e a lcuni p r e s e n t a n o q u e i r a t t o r c i g l i a m e n t o a d 

elice p rop r io del g e n e r e . 

È m o l t o probabi le c h e il C. Poli di Delle Chiaje, t r ova to 

in I ta l ia m a r a r i s s imo , sia a l t r a spec ie fittizia, fonda ta ugua l 

m e n t e s o p r a saggi di C. neapolitanum dal le foglie r ido t te ecce

z i o n a l m e n t e s t r e t t e . Micheli anz i n e a v e v a fatto a n t i c a m e n t e 

d u e specie , s o p r a d u e d ive r se l a r g h e z z e del la foglia (in Tilli 

Cat. plani. Jiort Pis. p a g . 50, tav . 20, fig. 2, 3). 

19. Nel la m e d e s i m a famigl ia delle P r i m u l a c e e , la Primula 

elatior v a sogge t t a a u n ' a l te raz ione t e ra to log ica del calice, 

che invece di r e s t a r e diviso a p p e n a in b rev i dent i , si d iv ide 

fino al la b a s e in lobi profondiss imi . P i ù vol te e r a s t a t a n o t a t a 

e descr i t ta , d a W e i n m a n n (Phijt), d a R o t h (Catal, e in Us te r i 

Ann.), d a Méra t {Nouv. fi. par.), q u a n d o F l u g g e desc r ivendo la 

n u o v a m e n t e le m i s e n o m e P. Perreiniana e la figurò (in Ann. 

du Mus. XII , p a g . 420, t av . 37). L e h m a n n ne l l a s u a Monogr. 

gen. Primularum l a f igurò di n u o v o (tav. 2), e le c a m b i ò n o m e 

c h i a m a n d o l a P . Flùggeana, n o n si s a p e r c h è , t a n t o p i ù c h e 

e s t e r n ò il d u b b i o t r a t t a r s i di u n a v a r i e t à a n o m a l a de l la 

P . elatior (pag. 37). Moret t i (De Primul. ital. p a g . 8) r ipor tò i 

d u e n o m i ne l la s i n o n i m i a del la P . elatior, e M o q u i n - T a n d o n 

(Elém. de térat. vég. p a g . 299) sp iegò il fat to. N o n d i m e n o la P . Per

reiniana è r i c o m p a r s a n e l P r o d r o m o Cando l l eano (Vil i , p . 36). 

F l ù g g e a s se r i s ce che si conse rvò p e r s e m i nel l ' or to bo tan ico 

di B o r d e a u x . 
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20. Si sa d a g r a n t e m p o c h e la Sagittaria sagittifolia 

q u a n d o vive in a c q u e p ro fonde scor ren t i , e n o n p u ò p o r t a r e 

le s u e foglie fuori nel l ' a tmos fe r a , m a le d e v e t e n e r e sot t ' a c q u a , 

non le h a del la soli ta f o r m a a sae t ta , m a le p r o d u c e s t r e t t e 

nas t r i formi ; e la p i a n t a in a l lora n o n fa fiori. I n q u e s t o s t a to 

G. B a u h i n la p r e s e a n t i c a m e n t e p e r u n Qramen, e in t e m p i 

p iù m o d e r n i Po i re t l ' h a descr i t t a p e r u n a Vallisnieria, V. bul

bosa (Enc. métti. V i l i , p a g . 321). 

21 . Nel s u p p l e m e n t o al s u o cata logo delle p i a n t e de l l 'o r to 

botanico di Ber l ino , W i l l d e n o w lasciò l a descr iz ione di u n 

Cactus n u o v o , C. abnormis. Candol le ne l catalogo, dell ' o r to di 

Montpell ier e m i s e il d u b b i o che fosse u n a m o s t r u o s i t à del 

C. peruviamts, da i fusti i r r e g o l a r m e n t e solcati e tube rco la t i 

(Prodr. I l i , p a g . 464). 

22. Clos, facendo la rev is ione d e l l ' e r b a r i o di L a p e y r o u s e 

che si c o n s e r v a a T o u l o u s e , h a p o t u t o accer ta r s i che il Bu-

pleurum oppositifolium d a lui c rea to {Risi. abr. pi. Pyr.) n o n è 

che u n a m o s t r u o s i t à de l B. falcaium. Così il Bull, de la soc. boi. 

de Fr. IV, p a g . 420. 

23. Gode di u n a n o n l u s i n g h i e r a no tor ie tà u n a l t ro sba

glio di L a p e y r o u s e . Nel s u p p l e m e n t o al la s u a fiora dei P i re

ne i egli fece u n Potamogeton bifolium, s o p r a u n saggio del la 

F a v a c o m u n e , che c resc iu to a p p a r e n t e m e n t e in luogo u m i d o 

torboso , fu t rova to ga l l egg ian te a caso i n u n o s t a g n o ( B e n t h . 

Cat.pl. Pyr. p a g . 113 ; Bull. soc. bot. de Fr. V E , pag . 21). 

24. « Cheilanthes ramentacea W h l n b . o m n i n o d e l e n d a es t . 

N a m p r ò filicis spec ie s u b h o c n o m i n e (errore s ingu la r i e t 

fere inexplicabili) desc r ips i t a u c t o r c e l e b e r r i m u s j uven i l i a e t 

Aecidio q u o d a m a d s p e r s a folia Pedicularidis palustris (sec. cel. 

W i k s t r o m i u m , qu i s p e c i m e n a n t h e n t i c u m se v id isse a s s e -

rit, P. silvaticae o b s e r v a n t e Kaulfuss) . » ( N y m a n Syll. fi. eur. 

pag . 433). L a C. ramentacea è descr i t t a ne l la FI. carpai, a pa 

g ina 331. 

25. Candol le ne l l a FI. frane. (VI, p a g . 293) p o s e n o m e 

Carex Bastardiana a u n a p i a n t a già r i po r t a t a d a B a s t a r d 
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(Essai fi. Maine-et-Loiré) alla C. alia Linn. Grenier e Godron 
nella loro II. de Fr. (Ili, pag. 414) asseriscono eh 1 è la C.piluli-
fera Linn. dalle spighe sformate da una Uredo e fatte simi-
glianti a quelle di qualche specie della sezione Vignea. 

26. « Eudorus Cass. est pianta hortensis, verisimiliter Sene-
cionis Boriae var. monstruosa corollis fi. 9 palmatim 3-4-fìdis. » 
(Benth. Hook. Gen. pi. II, pag. 447). Candolle 1' aveva già so
spettato quando ne fece il S. Eudorus (Prodr. VI, pag. 353). 

27. h'Equisetum arvense suol sporificare di primavera so
pra polloni semplici diversi dai polloni sterili ramificati. Questi 
però possono eccezionalmente sporificare anch'essi nell 'estate; 
quando la pianta così anormale costituisce l 'E. campestre C. 
F. Schultz (Prodr. fi. Starg. Vedi Koch Spi. fi. germ. ed. 3, pag. 723). 

Altra anormalità si h a quando gli ordinari polloni fertili, 
dopo la sporificazione si sdraiano per terra e cacciano fuori 
rami. Allora la pianta doventa VE. riparium di Fries, e VE. ir-
riguum di Milde (vedi Aschers. FI. Brand, pag. 897). 

28. I botanici Belgi fecero conoscere nel 1823 una Poa-
cea, che quasi contemporaneamente ebbe il battesimo d'un'in
finità di nomi, chi riportandola al genere Caloiheca come 
C. bromoidea Lej., chi al genere Bromus come B. arduennensis 
Dum., o B. auriculatus Rasp., o B. triaristatus Lois., chi facen
done un genere nuovo Michelaria (Dumortier), o Libertia (Le-
jeune). Assoggettata ad esperimenti di coltura, dicesi che per 
vari anni conservasse i suoi caratteri, poi li perdesse a u n 
tratto, tanto che lo stesso autore del genere Libertia si risol
vette a credere che fosse una mera derivazione dal tipo di 
u n Bromus comune. Si può consultare su tutto ciò u n rap
porto dello Spring nel Bullettino dell' Accademia delle scienze 
del Belgio pel 1855, compendiato nel Bull. soc. dot. de Fr. Ili, 
pag. 720. Nonostante, molti credono che sia specie autonoma, 
così Koch (Syn. fi. germ. ed. 3, pag. 710) e Crépin (Man. fi. 
Bélg. pag. 522). 

29. Il genere Biotia Cass. dicesi fondato sulla Madia sa-
Uva « ligulis in tubulos ampliatos irregulariter mutatis » 
(Gand. Prodr. V, pag. 691). 
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30. Nella monografia delle Giuncacee di Laharpe, Giac. 
Gay inserì une specie di Juncus dell 'Europa meridionale, 
chiamandola J. lagenarius a motivo delle sue grosse cassule 
rigonfiate in basso e ristrette in alto. La nuova specie aveva 
già principiato a prender posto nei libri, quando Duval-Jouve, 
visitando l'erbario di Gay, potè rilevare che la grossezza e la 
forma della cassula erano dovute al parassitismo di una 
larva d'insetto ivi annidata, e che il J. lagenarius era riferi
bile al J. Fontanesii dello stesso Gay (Duval-Jouve De quelq 
Juncus pag. 121-127). 

31. Nella sua opera sulle piante del Brasile, Plani. Bras. 
io. et descr., Pohl dopo avere descritta una nuova Euforbiacea 
dandole nome Adenoropium mollissimum, ne descrisse u n conge
nere che chiamò A. luxurians, e che non è altro se non il primo 
in istato di virescenza dei fiori staminiferi, con gli stami mu
tati in lamine fogliacee. Müller Arg. ne h a trattato in un ' ap
posita memoria inserita nei Mém. de la Soe. de phys. et d'hist. 
nat. de Genève, tomo XVII. 

32. In uno dei primi volumi della Linnaea havvi una Me-
dicago corymbifera Schm., fondata sopra una mostruosità della 
M. lupulina (Koch Syn. fi. germ. ed. 3, pag. 139). 

33. Nel medesimo volume, Fingerhut ha descritto e figu
rato sotto il nome di Ornifhogalum oetandrum u n saggio di 
Gagea arvensis con 2 stami sopra numero (Kunth Enum. plani. 
IV, pag. 241). 

34. Nella medesima Linnaea al volume seguente havvi la 
descrizione di un genere di Enoteracee Gongylocarpus Cham. 
e Schlecht., del quale Bentham e Hooker osservano : < Fru-
ctus difformis, turbinatus, cum ramo et petiolo concretus, gib-
bum caulis referens An forte ad specimina monstruosa 
(species 1) descripta? » {Gen. plani. I, pag. 793). 

35. Del genere Sphondylantha di Presi, posto fra le Enote
racee, ha lasciato scritto Endlicher (Gen. plant. pag. 1195): 
« est ignotae mihi plantae ramus , ramulis apice foliorum ru
dimento instructis, innata Uredine tumentibus, et ovarium 
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infer i im. calycis l imbo c o r o n a t i m i m e n t i e n t i b u s . E j u s m o d i de -

g e n e r a t i o n e s , m i r o fo rmae perfect ioris lud ib r io b o t a n i c u m 

dec ip ien tes , in C i s so rum r a m i s s a e p i s s i m e vidi. » P i ù esplici

t a m e n t e B e n t h a m e H o o k e r a s se r i scono (Gen. plani. I, p . 787, 

999) « es t Vitis spec ies , r a m i s Ustilagine q u a d a m infest is . > 

36. Il Lamium maculaium t r ova to col l a b b r o inferiore del la 

corolla a t rof izzato , è d i v e n u t o p e r Mute l (FI. frang.) il L. Gre-

nieri, c o m ' e g l i s tesso p a r e c h e n e a b b i a c o n v e n u t o (Ben th . 

in Cand. Prodr. XI I , p a g . 510; G r e n . Godr . FI. de Fr. II , 

p a g . 681). 

37. Nel v o l u m e XCI del la Biblioteca italiana (pag. 349) D e 

Nota r i s h a descr i t to u n Geranium abortivum con 5-10 petali ne l 

fiore, e gli s t a m i r idot t i a 4 o 5. P a r l a t o r e (FI. it. V, pag . 203) 

s o s p e t t a che sia u n a q u a l c h e m o s t r u o s i t à de l G. rotundifolium 

o del G. molle. G u s s o n e invece (FI. sic. syn. II , p a g . 849, 890) lo 

riferisce a l G. brutium G a s p . 

38. Quas i a l t e m p o m e d e s i m o P a r l a t o r e p u b b l i c a v a in u n 

g iorna le di P a l e r m o (L'Occhio 1839) l a descr iz ione di u n a Si-

lene Mandraliscae, che poi fu i n se r i t a ne l la FI. italica di Ber to -

Ioni (IV, p a g . 609) e n e l Rep. boi. syst. d i W a l p e r s (II, pag . 780). 

D a saggi au ten t i c i r i levo c h e n o n è a l t ro se n o n u n a vi re-

scenza del la S. sericea Ali. 

39. U n a u t o r e a n o n i m o pubb l i cò n e l voi. X V I del la Lin-

naea u n g e n e r e n u o v o Depierrea di C a m p a n u l a c e e , di Sviz

z e r a : è m e r a m e n t e la Campanula rotundifolia fa t ta d ia l ipeta la 

(Actes soc. hélv. 1845 ; Ki rschl . i n Bull. soc. bot. de Fr. VII, 

p a g . 380). 

40. B e n t h a m (in Cand . Prodr. XI I , p a g . 454), p a r l a n d o del 

Marrubium Vaillantii Coss. G e r m . (in Ann. se. nat. ser . 2, X X , 

pag . 293, t av . 14; FI. Par. p a g . 333, t av . 21), p i a n t a s t a t a t r o v a t a 

spo rad ica e r a r i s s i m a in c o m p a g n i a del M. vulgare, o s s e r v a 

t a n n o n ig i tur fo rma s ingu la r i s M. vulgaris foliis dissect is? » 

41. Dalle o s se rvaz ion i di P a r l a t o r e (FI. Hai. II, pag . 278) 

r i su l t e r ebbe che q u a n d o la Chamaerops humilis m a t u r a i frutti , 
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dei tre pistilli uno solo generalmente abbonisce, e si fa della 

grossezza e della forma di un 'ol iva; mentre che quando 

non ne abbonisce nessuno, restano tutti assai più piccoli e 

tondeggianti. Da ciò fu indotto Tineo a fare della pianta frutti

fera una specie distinta, C. macrocarpa (in Guss. FI. sic. syn. 

II, pag. 883), ritenendo la pianta sterile per vera C. humilis. 

42. Dicesi che la Podocarpas Koraiana Sieb, sia una ano

malia ortense della Cephalotaxus pedunculata Sieb. (Pari, in 

Cand. Prodr. XVI, 2, pag. 518; Clos Essai de térat. tax. pag. 72). 

43. Fra le piante da loro raccolte in Spagna, Boissier e 

Reuter trovarono una Fumariacea in frutto, nella quale rav

visarono la Sarcocapnos enneaphylla; ma poi avendone ricevuto 

saggi con fiori, e veduti questi mancanti dello sprone nella co

rolla, pensarono essersi ingannati, e fecero della pianta il tipo 

di un genere nuovo Aplectrocapnos (Boiss. Biagn. pi. Orient, n. 5, 

pag. 79). In appresso, Rod. v. Römer esaminando le raccolte 

spagnuole di Willkomm, ebbe a convincersi che l'Aplectrocap

nos era una mostruosità della Sarcocapnos, giacché egli trovò 

frammisti saggi con fiori normali spronati, ed anormali senza 

sprone (Bot. Zeit. 1848, col. 9). 

44. Nel suo lavoro sul genere Uropedium Lindi, delle Or-
chidacee (in Ann. se. nat. ser. 3, Vi l i , pag. 113), Brongniart 
inclina a credere che possa essere stato fondato sopra una 
mostruosità di un Cypripedium, e probabilmente del C. cau-

datum. 

45. I Susini hanno facilmente i pistilli moltiplicati. Es
sendo ciò accaduto nella Prunus trildba Lindi, coltivata, Car
rière (in Ben. Tiort. 1862) ne ha fatto un genere Amygdàlo-

psis (Benth. Hook. Gen. pi. I, pag. 610; Baili. Hist. des pi. I, 

p. 416). 

46. Tutte le Cucurbitacee hanno il gemmulario totalmente 

infero. Pertanto una delle molte Zucche coltivate, la Cucur

bita maxima, possiede certe varietà dette a turbante, dove il 

gemmulario si presenta semi-supero. Gasparrini (in Giorn. 

hot. ital. anno 2, H, pag. 142; e in Ann. se. nat. ser. 3, IX, p . 218) 

Nuovo Giorn. Bot. Ital. 2 
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ne ha fatto il genere Pileocalyx. Le osservazioni ed esperienze 

di Naudin non lasciano in dubbio che si tratti di variazione 

mostruosa del tipo normale della famiglia (vedi Ann. se. nat. 
ser. 4, IV, pag. 17, VI, pag. 14, 20). 

47. In un articolo sul genere Iberis, Timbal-Lagrave h a 
fatto notare come qualche volta l'infiorescenza, sviluppandosi 
in due tempi, si costituisce in due corimbi sovrapposti. 
Di una pianta così accidentalmente modificata Grenier e Go-
dron (F^ de Fr. I, pag. 141) ne hanno fatta la loro I. bicorym-
bifera {Bull. soe. bot. de Fr. VI, pag. 690). 

48. Come accade per il Juncus Fontanesii trasformato in 
J. lagenarius, così pure varie specie di Carex possono per la 
medesima causa del parassitismo di una larva d'insetto pre
sentare un ingrossamento e una forma insolita del frutto. 
L a qual cosa incontrata da Lebel nella C. verna Vili, l 'ha in
dotto a farne la sua C. sicyocarpa (vedi Gren. Godr. FI. de 
Fr. IH, pag. 413). 

49. F r a le Ustilaginacee ve n 'è una, 1' Vstilago Vaillantii 
Tul. (in Ann. se. nat. ser. 3, VII , pag. 90, tav. 3, fig. 15-19), che at
tacca volentieri i fiori del Muscari comosum (come di altre Gi-
gliacee) e ne fa variare l'aspetto. Al secolo passato Micheli 
aveva distinta la pianta così sformata col nome di M. nemo-
rense, latifolium, floribus rotundioribus, purpurascentibus, quod 
pulvisctdiim obscurum copiose fundit (in Tilli Cat. hort. pis. p. 115) ; 
e sullo scorcio del secolo Pallas la chiamò Hyacinthus fuligi-
nosus (vedi Bieb. FI. taur-cauc. I, pag. 283 ; Kunth Enum. plani. 
IV, pag. 307 ; Led. FI. ross. IV, pag. 154). Trovata dal Calan-
drini a Lucca e a Firenze, fu da lui comunicata a Parlatore, 
che anch 'egl i scambiandola per una forma normale, l ' inser ì 
nella Flora italiana fra le specie di Leopoldia come L. Calan-
driniana (II, pag. 496). Senonchè, quasi subito dopo la pubbli
cazione , fu avvertito dell' equivoco dal Mezzetti, botanofilo 
lucchese, e persuaso si riprometteva di rettificarlo; m a non 
avendo egli avuta occasione a ciò, pubblicai io la rettifica
zione (Prodr. fi. tose. pag. 636). Una particolarità assai curiosa 
in questa faccenda si è che, a quanto sembra, siasi tro
vata in Istria una forma non morbosa a cui conviene la 
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diagnosi fatta nella llora italiana per la L. Calandriniana, e 
l ' è stata applicata, cosicché in vari lavori recentissimi il 
nome è stato ammesso come designazione sia di specie (Heldr. 
in Bull. soc. imp. des natur. de Moscou 1878, pag. 67), sia di va
rietà (Bak. in Journ. linn. soc. X I , pag. 415; Freyn in Verhandl. 
zool.-hot. Ges. in Wien 1877, pag. 450). Vedi su di ciò la Oesterr. 
Ut. Zeitschr. pel 1869. 

50. Del Papaver Argentone sformato da un insetto è stato 
fatto (dicesi) il P. collinum (vedi Bull. soc. hot. de Fr. X I X , 
pag. 177). 

SUL PARASITISMO DEI FUNGHI, PER ANTONIO BERTO-

LONI. 

Fino dall'aprile u. s. leggevo nel n. 2 del voi. X I del 
Nuovo giornale botanico italiano, l'articolo del sig. A. Piccone, 
sulla malattia del falchette del Gelso, dove vidi ricordati i 
lavori del mio amato zio prof. cav. Giuseppe Bertoloni, per 
me sempre di gratissima memor ia , ed al quale dall'autore 
non fu certamente usata troppa cortesia, volendo far cono
scere ch'esso insisteva nel suo modo di vedere, fondandosi su fatti 
osservati in un gelso attaccato da un micelio, del quale dava un'in* 
ricala descrizione. 

Forse per il sig. Piccone non sarà abbastanza chiara, ed 
io non voglio entrare in questa questione, m a siccome ho 
tenuto dietro allo sviluppo di quei funghi, ed ho sempre aiu
tato il mio povero zio colle osservazioni microscopiche e coi 
disegni, così mi credo in dovere di prendere oggi la penna 
per dimostrare quale sia lo sviluppo di questi funghi, e quale 
sia l'abbaglio preso del citato autore. 

Prima di tutto bisogna dividere i funghi in due grandi 
categorie: 1.° veri parassiti i di cui miceli molte volte uccidono 
la pianta senza la comparsa dell' individuo allo stato perfetto 
m e n t r e altre volte lo sviluppano durante l 'infezione; 2.° in 
falsi parassiti, i di cui miceli sviluppano rapidamente sopra 
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sostanze vegetali svariatissime in decomposizione, facendo-
crescere da mane a sera l'individuo allo stato perfetto. 

Posta questa divisione si vede che il genere Polyporus 
appartiene alla prima categoria, il genere Agaricus alla se
conda; e siccome mi piace di procedere coi piedi di piombo, 
come sempre dovrebbe farsi in scienze naturali, così ag
giungo che i Polipori di cui ho potuto studiare scrupolosa
mente lo sviluppo sono veri parassiti, cioè Polyporus lucidus, 
e P. mori colle sue varietà P. piri e P. pruni, le quali due ulti
me credo finora da alcuno non notate come tali, mentre VAga
ricus mélleus, VA. cesareus, VA. ovoideus, VA. Piopparello non li 
ho mai trovati come veri parassiti. 

Una prova evidente che gli Agarici non sono veri paras
siti, ma che si sviluppano sopra sostanze vegetali morte ed 

•in decomposizione, si è la coltivazione artifìziale che oggi si 
fa di essi, potendoli ottenere allo stato perfetto in pochissimi, 
giorni dalla seminazione. Ed ecco che in Lunigiana si trova 
in ogni casa il tronco morto di Pioppo per avere il pioppa
rèllo o fungo d'albero, ed ecco che presso le grandi capitali si 
trovano le coltivazioni artifiziali di moltissimi altri Agarici, 
come si coltiva il mélleus su detrito di Rovere (Quercus Robur), 
d'Olmo (Olmus campeslris), di Paliuro (Paliurus australis) ecc., e 
quello che dico di questa specie si ripete per quasi tutte le 
altre, cioè facilità di sviluppo sopra sostanze svariatissime 
morte, ed il Piccone stesso l'ha ossservato sul Gelso e sul 
Limone. 

Non è così dei Polipori, che non si riesce a coltivare ed 
a far sviluppare artifizialmente, o per meglio esprimermi, 
non sono stato ancora capace di ottenerne lo sviluppo, seb
bene ne abbia molte volte tentata la coltivazione, ed anche 
attualmente ne tengo sotto studio; inoltre i Polipori non amano 
la svariatezza di nutrimento, si può dire che quasi ogni spe
cie ha la sua vittima, od al più attacca diversi generi della 
stessa famiglia. Di fatto il Polyporus lucidus lo trovi nella fa
miglia dell'Amentaceae sul Corylus, sulla Castanea, sul Quercus, 
e più raramente nella famiglia delle Leguminosae sull'Acacia, 
i Polyporus piri e pruni nella famiglia delle Bosaceae nei Pi-
rus e Prunus, il Polyporus mori sul genere Morus. 

Finalmente i Boleti o Polipori dei moderni non si vedono 
mai sviluppare da un'ora all'altra come gli Agarici, tranne 
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forse q u a l c h e eccezione p e r i B. luridus e eduìis c h e c r e s c o n o 

da u n m o m e n t o a l l ' a l t ro , m a su i qua l i n o n h o os se rvaz ion i 

sufficienti p e r p o t e r e o r a dec ide re ; m e n t r e p e r t u t t i quel l i 

legnosi vi occorre u n pe r iodo l u n g o p e r il loro s v i l u p p o , e d 

è i n q u e s t o p e r i o d o , in q u e s t a v i ta l a t e n t e c h e ci a r r e c a n o 

i m m e n s i d a n n i , e m o l t o fac i lmente m a n m a n o c h e il micel io 

del Pol iporo a m m a z z a le radici del Gelso o di q u a l u n q u e a l t r a 

p ian ta , noi p o s s i a m o v e d e r e s o r g e r e V Agáricos melleiis 1 o d 

a n c h e a l t re spec ie , m a ciò n o n ci deve far d i re ecco la c a u s a 

del la m o r t e , la p r a t i c a c ' i n segna e d il colono lo sa , c h e q u a n d o 

in a u t u n n o vuol raccogl iere i r a g a g n i (A. mélleus) n o n v a dove 

vi è mor ta l i tà , m a si p o r t a ne l l a s i epe di O l m o o di Querc ia , 

e là ne l fìtto t r o v a i cozzi del p re l iba to fungo. 

Gli an t ich i au to r i di b o t a n i c a n e l d iv idere in o rd in i l e 

c r i t togame col locarono p e r u l t i m o i Bissi, oss ia quegl i e s se r i 

vegetali sempl ic i s s imi c h e v ivono so t t e r ra , s o p r a le r ad ic i d i 

a l c u n e p i an te , e c h e si p o r t a n o d a u n a p i a n t a a l l ' a l t ra inva

d e n d o in te r i a p p e z z a m e n t i ; e q u a n d o noi li s c o p r i a m o p e r 

a t t e r r a m e n t o di a lber i ci a c c o r g i a m o del la loro p r e s e n z a , s e n z a 

veder l i a d occhio n u d o , p e r il no to o d o r e di fungo, ed a n c h e 

il rozzo colono ci dice qu i n o n c o n v i e n e r i p i a n t a r e u n a l t ro 

a lbero p e r c h è n o n vi p o t r e b b e v ivere . Cosa sono a d u n q u e i 

Bissi del Wi l l denow, e p e r c h è n e c reò u n o rd ine? p e r m e 

n o n sono che i miceli dei funghi e d osere i d i re de l g e n e r e 

Poh/porus, r iuni t i in u n o r d i n e dal s o m m o b o t a n i c o , p e r c h è 

v ide che fra loro divers i f icavano ne l le f o r m e , ed in conse 

g u e n z a es i s tevano dei gene r i a delle specie d is t in te , a p p a r t e 

n e n t i t u t t e a l l 'ordine dei Bissi di que i t e m p i . 

E d oggi sono s c o m p a r s e le differenze fra loro? i n o s t r i 

microscopi cosa ci f anno v e d e r e ? L e differenze es i s tono , m i 

n i m e se vogl iamo, m a ogni micelio a p p a r t e n e n t e a d u n ge 

n e r e di funghi si d i s t ingue dal l 'a l t ro , e d ecco il b a n d o l o de l la 

m a t a s s a p e r sciogliere la ques t ione , n o n accon ten t a r s i di d i r e 

q u e s t a p i a n t a è m o r t a , a l s u o p i e d e è sv i luppa to VAgaricus 

1 CABLO VITTADINI. Descrizione dei funghi mangerecci ecc. Milano 1 8 3 5 , 
pag. 19: « L'agarico meleo trovasi al piede di varii alberi naturalmente morti 
o troncati : non che sulle radici egualmente morte e poste a poca profon
dità nel terreno, ove sembra terrestre Le piante su cui cresce 
a preferenza sono il Salice, il Pioppo, il Noce ed il Gelso ; trovasi però 
non di rado anche sull'Olmo, sul Biancospino ed altri alberi >.' 
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melleus, dunque la causa mortis è questo fungo, tanto più 
che le radici della pianta sono tutte ricoperte di bianco mi 
celio. 

Osservate senza idee preconcette e vedrete che il micelio 
non solo ha ricoperto le radici del vostro albero morto, ma 
è anche entrato nella struttura dell'albero stesso, facendosi 
strada fra la corteccia ed il legno, penetrando nell'alburno 
per suggervi tutto il nutrimento e rendere questa parte im
portante della pianta priva di vita, per continuare a diffon
dersi dove vi è vita, e questa non è osservazione nuova 
perchè anche il distintissimo botanico italiano, di grata me
moria per tutti gli scienziati della Penisola, il prof. Gasparrini 
di Napoli dimostrò colle sue osservazioni che i miceli salivano 
in alto nell'interno dei tronchi, come esso aveva constatato 
nell'Acacia dealbata morta in quell'Orto Botanico. 

Quando questi miceli per circostanze particolari, e che io 
non conosco ancora, ma che si potrebbe ritenere dipendere 
dall' età e dal calibro, della pianta stessa, invadono una por
zione sola del tronco, mortificandolo man mano che salgono, 
spesso si vede l'individuo perfetto sviluppare a diverse altezze 
del tronco, come ho osservato, pel Polyporus mori, in tre Gelsi, 
e per il Polyporus lucidus nel Corylus Collima di Costantinopoli. 
Quando invece i miceli invadono tutta la pianta allora s'accor
giamo della morte di essa senza la comparsa del fungo allo stato 
perfetto, e possiamo pur vedere, o dalla base dei tronchi morti 
o dalla terra circostante sviluppare altri funghi, e principal
mente degli Agarici, come è stato in un tronco di Robinia Pseu
do-acacia ucciso da miceli e sul quale si è sviluppato VAgari-
cus fusipes Bull., e dalle radici del Corylus Caluma morto pel 
micelio del Polyporus lucidus si è sviluppato YAgaricus bomby-
cinus Schaeff. 

Ma inoltre osservate al microscopio quei miceli e li tro
verete formati di filamenti a tubuli allungati, articolati con 
ingrossamento nel punto dell'articolazioni, dalle quali partono 
dei rami, se trattasi del micelio del P. lucidus ; li vedrete fatti 
di tubuli molto allungati con articolazioni rarissime, ma molto 
intricati fra loro, se trattasi del P. mori; e se avrete la pa
zienza di levare da terra con qualche precauzione VA. mel-
leus onde togliere anche il micelio che gli ha dato origine ve
drete essere formato di tubuli semplici che non presentano 
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articolazioni, si intrecciano debolmente fra loro formando 
una membrana a filamenti paralleli ; e così si ripeterebbero le 
differenze osservando i singoli miceli di tutte le specie di funghi, 
lavoro che avevo incominciato, ma e per il molto tempo che 
vi occorre per ultimarlo, e per altri lavori che mi sono venuti 
avanti, momentaneamente l'ho dovuto sospendere, intendendo 
però continuarlo appena avrò ultimato di preparare il mate
riale per la pubblicazione della Flora bolognese, che vorrei 
dare alla luce nel prossimo anno per adempiere ad un sacro 
pegno lasciatomi dal mio amatissimo zio. 

Ma non solo sonovi questi caratteri differenziali fra i mi
celi dei Polipori e quelli degli Agarici ; ma havvi ancora che 
quello di quest'i non abbraccia mai sotto forma di membrana 
rivestente i corpi vicini, nè s'interna nella struttura di piante 
vive come abbiamo veduto accadere pei Polipori, ma bensì 
i suoi delicati filamenti s'insinuano fra le sostanze morte in 
decomposizione limitandosi a quella quantità necessaria per 
lo sviluppo dell'individuo perfetto, compiuto il quale tutto 
cessa di vivere, e le sole spore cadono dalle lamelle nel ter
reno assieme alla decomposizione del fungo stesso, dove 
qualche volta, se le condizioni del clima sono propizie, tor
nano a sviluppare, ed in 20 o 30 giorni si hanno di bel nuovo 
individui perfetti, oppure se le circostanze non sono propi
zie passano allo stato inerte subendo una piccola trasfor
mazione ed aspettando la stagione necessaria per sviluppare. 

I Polipori al contrario, sviluppati i loro miceli, questi cre
scono si dividono e suddividono per riunirsi in membrane 
più o meno spesse a seconda della specie, attorniando le ra
dici, entrando nel tronco ecc. come già dissi più sopra. Lo 
sviluppo adunque è affatto differente, mentre le cause che 
lo producono possono essere identiche, gli effetti disparati. 

Dopo ciò trovo inutile il passare in rivista punto per punto 
quello che il sig. Piccone ha detto nel suo articolo, esso non 
ha fatto che narrare ciò che ha veduto alla superficie della 
terra servendosi dell'asserto di campagnoli, come giudici della 
cosa, ma non è per nulla entrato nella forza della questione, 
nella parte scientifica di essa. Io d'altra parte ho fatto cono
scere le mie osservazioni, e le mie esperienze guidate sem
pre da uno scopo solo, di scuoprire la verità. 
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I CRISTALLI DEL ROSANOFF NELLE CELASTRACEE. NOTA 

DEL DOTTOR O. PENZIG. 

In una nota che nel 1877 Poulsen pubblicò « Sopra un 

nuovo ritrovamento dei cristalli del Rosanoff » *, questo dotto 

osservatore nella conclusione del suo lavoro pronuncia la sup

posizione, che l'esistenza di questi cristalli o druse cristalline, 

rivestite di cellulosa ed attaccate alla parete della cellula-ma

dre mercè tendini di cellulosa, sia più generale e più comune 

che non si sia finora creduto. 

Non essendo d' allora in poi venuta alla luce altra me

moria sul medesimo oggetto, vorrei comunicare qui le mie 

osservazioni in proposito, che potranno servire ad allargare 

la nostra cognizione dell'argomento. 

Ho potuto ritrovare i medesimi cristalli nella famiglia 

delle Celastracee, gruppo di piante dove essi finora non erano 

conosciuti, benché pare che vi siano assai comuni e diffusi 

nei vari generi. 

Prima però di esporre quanto mi fu dato di osservare 

nei miei preparati, credo utile di dare un breve cenno sui 

lavori precedenti che riguardano il nostro tema. 

La prima notizia sull'esistenza di cristalli d'ossalato di 

calce sospesi nel lume della cellula-madre mercè tendini di 

cellulosa, la dobbiamo ad una memoria dello Schacht ! sui 

cistoliti delle Urticacee ed Acantacee, nella quale egli distin

gue giustamente da questi ultimi (formati da amorfi strati di 

carbonato di calce) i nostri cristalli che egli aveva osservato 

nel genere Citrus. 

Più conosciuti però divennero tali fatti solamente dopo 

la pubblicazione di una nota del Rosanoff, che nella « Bota-

1 V .A. POULSEN. Ein neuer Fundort, der Bosanoffsclien Krystalle. Flora, 
1877, p. 45. 

1 SCHACHT, lieber die gestielten Traubenkörper im Blatte vieler Urtica-
eeen und über ihnen nahe verwandte Bildungen bei einigen Acanthaceen. AbhdL 
d. Senckenberg. Naturf. Gesellschaft, I, 1854, p. 149. 
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nische Zeitung » del 1865 1 descrisse ed illustrò le druse stel

late osservate da lui nel midollo della Keria japonica e del 

Bicinus communis. Poco dopo vennero aggiunte a queste altre 

numerose osservazioni fatte dal medesimo autore sull'esistenza 

degli stessi cristalli nelle Aracee ed in qualche altra pianta *j 

come pure E . de la Rue in una breve nota 3 arricchì le no

stre cognizioni in proposito di alcune nuove scoperte fatte 

da lui su altre specie di vegetali. 

Nè possiamo tralasciare qui gli importanti lavori dell'il

lustre Solms-Laubach, i quali, * benché non parlino diretta

mente dei cristalli del Rosanoff (è questo un nome proposto 

dal Poulsen, che vorrei tenere per evitare lunghe circon

locazioni), pure sono di gran pregio in cotali ricerche, in-

quantochè trattano di cristalli d'ossalato di calce nella mem

brana cellulare in varie famiglie, come nelle Conifere, nelle 

Gnetacee ecc. Simili studi furono continuati dal Pfitzer 

nel 1872 B, che oltre a fornirci nuove scoperte di membrane 

cristallifere, pubblicò delle indagini esattissime sulla struttura 

e sullo sviluppo dei cristalli negli organi vegetativi dei Citrus. 

L'ultimo che, per quanto io sappia, si occupò di quelle forme, 

fu il Poulsen, che già nel 1874 6 e nel 1875 7 pubblicò brevi co

municazioni sull'argomento; 1' ultimo suo lavoro poi del 1877 ' 

ci indica l'esistenza dei « cristalli del Rosanoff » nel gruppo 

delle Faseolacee. 

Ci conviene ora guardare , in quali famiglie di piante 

fìn'adesso si osservarono gli anzidetti cristalli, e la maniera 

1 Roaanoff. Ueber die KrystaMdrusen im Marke von Keria japonica 
DG. und Bicinus communis. Bot. Zeitung, 1865, p. 329. 

* S. ROSANOFF. Ueber Krystcdldrusen in den Pflanzemellen. Bot. Zeitung, 
1867, p. 40. 

3 E. DE LA RITE. Ueber KrystaMdrusen bei einigen Pflanzen. Bot. Zei
tung, 1869, p. 537. 

' H. GKAF ZU SOLMS-LAUBACH. Ueber einige geformte Vorkommnisse 
Oxalsäuren Kalkes in lebenden Zellmembranen. Bot. Zeitung, 1870, p. 509. 

5 B. PFITZEK. Ueber die Einlagerung von Kalkoxalat. Krystallen in 
die pflanzliche Zellhaut. Flora, 1872, p. 97. 

6 V. A. POULSEN. In Videnakabelige Meddelelaer fra den naturhi-
storiske Forening i Kobenhavn, p. 121. 

7 V. A. POULSEN. Ibidem, 1875. ^ — - r 

' Vedi Nota n. 1 della pag. precedente. / r \ ^ \ 3 ^ LT C/Jy^N^ 
• / V ^ •*•»••-- Jffi 

LASORATQKMO * 

D E J?' 
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in cui si presentarono. Vedremo che essi si sono potuti con
statare in un considerevole numero di Fanerogame, così mo
nocotiledoni come dicotiledoni. 

Nella famiglia delle Cicadacee sono rimarchevoli secondo 
le indicazioni del Rosanoff (1. c. 1867, pag. 41) le druse stel
late saldate colla parete delle cellule epidermiche, che si tro
vano nelle brattee fiorali (Encephalartos Altensteinii). 

Nelle Aracee poi pare che questi cristalli siano assai dif
fusi, dacché Rosanoff ed E. de la Rue li hanno ritrovati in 
numerose specie di diversi generi (specialmente negli Anihu-
rium, Philodendron, Potlios). Essi vi si osservano nelle cellule 
parenchimatiche del picciolo e nello « strato cristallifero » 
attorno ai fasci fibrovascolari. Nel liicinus communis ci si 
presentano nel parenchima midollare del fusto, dove li scoprì 
Rosanoff. 

Non saprei indicare il luogo preciso e la maniera dell'ap
parizione dei nostri cristalli nel Cnidoscoìos (Euforbiacea del 
gruppo delle Crotonece), che Poulsen cita nell'ultimo suo lavoro 
(Flora, 1877, pag. 46), e nemmeno l'autore che ve li abbia 
osservati. Dubito che se ne sia parlato nel lavoro del Poulsen 
del 1875, che sfortunatamente non ho potuto avere sot-
t'occhio. Nelle foglie si presentano i suddetti cristalli nella 
Hoya carnosa (E. de la Rue) ; in tutti i tessuti parenchimatici 
poi nelle specie di Citrus l, dove hanno però maggiore svi
luppo ed arrivano talvolta a grandezza straordinaria in cel
lule proprie idioblastiche dello « strato a palizzata » delle 
foglie. 

Il loro aspetto nell'epidermide del frutto del Nelumbium 
speciosum (Rosanoff) è pressoché uguale a quello con cui si 
presentano nelle Cicadacee, essendo essi immersi quasi a metà 
nella parete cellulare. 

Le Rosacee invece ci danno nella Keria japonica (nel mi
dollo del fusto, Rosanoff) e nel genere Uosa (parenchima del
l'involucro dei frutti, Poulsen) dei veri « cristalli del Rosanoff » 
sospesi nel centro della cellula-madre, come pure ce li mo-

1 Ho potuto constatare la presenza di consimili cristalli anche in quasi 
tutti gli altri generi di Auranziacee, fatto la cui pubblicazione mi riservo 
ad altra occasione. Nella Coókia invece dei cristalli semplici trovatisi 
delle druse stellate. 
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strò Poulsen nelle Faseolacee, specialmente nel parenchima 

della base delle foglie e negli assi d'infiorescenza. 

Nella maggioranza dei casi osservati, i « cristalli del Ro-

sanoff » non sono veramente cristalli semplici (ciò che si os

serva soltanto nei Citrus e nelle Faseolacee), ma gruppi di 

cristalli rombici riuniti a druse stellate. Dessi consistono, senza 

eccezione, di ossalato di calce. Anche nei casi studiati dai 

me nelle Celastracee erano sempre druse composte di cristalli 

che stavano sospese nel cavo della cellula-madre. 

Ho trovati i più belli nelle cassule di molte specie del 

genere Euonymus, dove stanno nelle cellule parenchimatiche 

del mesocarpo. Soltanto in una specie di questo genere, nel-

YEuonymus finibrìatus, sono riuscito a vederli anche nel paren

chima midollare del pedúnculo. Le specie d'Euonymus, nei 

cui frutti ho potuto osservare i suddetti cristalli, sono YEuon. 

europaeus, E. fimbriatus, E. japonicus, E. latifoìius, E. vemico-

sus ed una bella specie che si trovava senza nome nell' Orto 

Botanico di Pavia, e che mi pare essere YEuon. americanus. 

Anche in altri generi della stessa famiglia ho potuto con

statare l'esistenza dei « cristalli del Rosanoff » ; essi però ivi si 

presentarono nei tessuti parenchimatici degli organi vegeta

tivi, nel fusto e nelle foglie, dove li avevo cercati tante volte 

invano nelle specie à'Euonymus. Belli e numerosi si riscon

trano nel Celastrus Pyracantha, dove del resto oltre le nume

rose druse stellate stanno anche cristalli isolati d'ossalato di 

calce (che però non vidi mai connessi colla parete cellulare). 

Anche nel midollo del fusto della Staphylea pinnata ci si of

frono numerosi casi della saldatura di druse stellate colla 

parete cellulare. E mi sembra molto probabile che si otterreb

bero molti altri uguali risultati, quando si estendessero con

simili studi sui frutti di altri generi della famiglia delle Ce

lastracee. Ma siccome io aveva a disposizione soltanto delle 

cassule del genere Euonymus, ho dovuto limitare a questo le 

mie ricerche. 

I generi Elaeodendron, Lamarckia e Myginda, dei quali avevo 

sotto mano soltanto saggi disseccati di ramoscelli, non die

dero alcun risultato alle mie ricerche; altrettanto poi risultò 

dallo studio anatomico di diverse Ramnacee ed Ilicacee, dove 

io avevo supposto, come in famiglie vicine alle Celastracee, 

uguale apparizione dei nostri cristalli. 
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I casi più belli ed istruttivi, adattissimi per dimostrazione, 
mi si offrirono nella cassula dell' Euonymus che ho determi
nato come E. americanus, dove (essendo le cellule molto larghe 
e a pareti sottili) i tendini che congiungono le druse colla pa
rete sono molto sottili e lunghi. In generale anch'io ho potuto 
constatare (Tav. I , I I , fig. 4, 9, 10 e fìg. 2, 18) che quanto 
più vasta è la cellula-madre, tanto più allungati e stretti 
sono i cordoni che tengono sospese le druse. 

Benché non troppo di rado si riscontrano due druse stel
late libere in una medesima cellula, non ho potuto osser
vare che un caso, dove più druse restassero fissate nel 
lume della propria cellula. È questo il caso illustrato nella 
fìg. 8 della tavola I, dove tre druse bene sviluppate ed indi
pendenti t ra loro sono connesse colla parete e fra loro per 
lunghi tendini di cellulosa. 

L e cellule contenenti cotali druse sono disposte sovente 
in brevi serie longitudinali o trasversali, una vicina all'altra ; 
non sono però riuscito a riscontrare un certo ordine nella 
loro disposizione. È rimarchevole che anche nelle Célastracee, 
come lo vide ed illustrò Rosanoff per la Keria japonica, in tal 
caso si osserva spesse volte un certo connesso tra i singoli 
tendini di una serie di cellule, avendo essi tutti la medesima 
direzione, cosicché la base dell'uno coincide colla base del
l'altro nella cellula vicina (Tav. I, fig. 4, 10). Pare una regola 
per questi tendini che in due cellule adiacenti le loro basi 
devano coincidere o riscontrarsi, come havvi una simile legge 
per la direzione dei pori di cellule vicine. 

II più grande numero di quelle corde di cellulosa, che ho 
osservato in una cellula, era di sei (Fig. 14) ; non è poi raro 
di trovare delle druse sospese soltanto per un tendine; ed 
allora esse sporgono prominenti colla parte libera nell'interno 
della cellula (Fig. 4, 9, 10, 12 in e). 

Talvolta i tendini congiungenti si vedono diramati verso 
le basi, cioè verso la parete della cellula, fatto che ci verrà 
spiegato quando tratteremo dello sviluppo di queste forme. 

L a membrana di cellulosa, che non manca mai ad invi
luppare le druse o i cristalli sospesi, può variare alquanto 
nel suo spessore secondo la grandezza dei cristalli inchiusi 
e secondo il tempo passato dopo la sua formazione: ora se
gue come pellicola sottilissima tutti i contorni dei singoli cri-



CRISTALLI N E L L E CELASTRACEE 29 

stalli che c o m p o n g o n o l a d r u s a , o r a p u ò i n v i l u p p a r e c o m e u n 

grosso involucro l ' agg rega to di cristalli n a s c o n d e n d o n e in p a r t e 

i contorn i o r e n d e n d o l i m e n o chiar i . Si p u ò v e d e r e e m i s u r a r e 

ben i s s imo lo s p e s s o r e del l ' i nv i luppo m e m b r a n a c e o t r a t t a n d o 

il p r e p a r a t o coll 'acido clor idr ico d i l u i t o , l a cui app l icaz ione 

(per la qua le i cristalli v e n g o n o l e n t a m e n t e corros i e c o n s u 

mat i , m e n t r e la t u n i c a m e m b r a n a c e a r e s t a c o n s e r v a t a ne l l a 

s u a f o r m a originale) si r a c c o m a n d a p i ù di que l la degli a l t r i 

acidi (nitrico e solforico), p e r c h è ques t i r igonf iano t r o p p o le 

m e m b r a n e di cel lulosa . L a fig. 3 ci d i m o s t r a c o m e dopo u n 

ta le p rocesso lo spaz io occupa to p r i m a da l le d r u s e cr is ta l l ine 

r e s t a vuo to e c o n t o r n a t o n e t t a m e n t e d a l l ' i n v o l u c r o m e m 

b r a n a c e o . 

Le d r u s e , c h e s t a n d o m o l t o vic ine al la p a r e t e si sono sa l 

da t e con essa , in segu i to p o s s o n o v e n i r cope r t e i n t e r a m e n t e 

da u n o s t r a t o di ce l lu losa (Fig. 6, a) c h e ci r i co rda le f igure 

dei cristalli i nch ius i i n t e r a m e n t e ne l la m e m b r a n a del le Coni

fere, delle G n e t a c e e o delle Dracaena (dai qua l i p e r ò differi

scono t o t a l m e n t e p e r l ' a n d a m e n t o dello sv i luppo) . 

P i ù soven t e a n c o r a si d à c h e le d r u s e acc re scendos i t a n t o 

d a r i emp i r e p r e s s o c h é i n t e r a m e n t e l a c e l l u l a - m a d r e si sa l 

d a n o colla m e m b r a n a di q u e s t a , e p e n e t r a n d o colle loro p u n t e 

ne l la m e d e s i m a , r e s t a n o ne l la p i ù i n t i m a c o n n e s s i o n e colla 

p a r e t e cel lulare (Fig. 2, a). 

Debbo o s s e r v a r e che in tu t t i i p r e p a r a t i d a m e s tud ia t i 

vi furono oltre i « cristall i de l Rosanoff » m o l t i s s i m e a l t r e 

d r u s e stel late di ossa la to di c a l c e , che s e m b r a v a n o l ibere 

(dico « s e m b r a v a n o » p e r c h è è facile c h e i t end in i s fuggano 

all 'occhio de l l 'osse rva tore t r o v a n d o s i o al d i s o p r a o a l d iso t to 

della d ru sa ) . Anz i q u e s t e sono m o l t o p i ù f r equen t i c h e le 

d r u s e fissate, s icché b i s o g n a s e m p r e c e r c a r e a t t e n t a m e n t e 

p r i m a di t r o v a r q u e s t e u l t i m e . 

L a p r e s e n z a dei « cristall i de l Rosanoff » nel le Ce las t racee 

n o n è p r e c i s a m e n t e l im i t a t a a d u n ce r to s t r a t o di cellule ; 

essi possono t r o v a r s i t a n t o neg l i s t r a t i s u b e p i d e r m i c i , q u a n t o 

ne l t e s su to vicino ai fasci fibro-vascolari, ne l q u a l e u l t i m o 

tu t t e le d r u s e sono p i ù a b b o n d a n t i . 

I n gene ra l e è p i ù facile t r o v a r e i nos t r i cristal l i i n u n p a 

r e n c h i m a a cellule l a r g h e , a pa re t i sottili, c h e n e i t e s s u t i a 

cellule grosse , inspess i t e . 
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Non è troppo facile seguire lo sviluppo di essi. Pel ge
nere Citrus il Pfìtzer ce ne ha fornito una descrizione chiara 
ed esattissima. Nelle forme da lui studiate h a luogo simulta
neamente u n inspessimento parziale della parete della cel
lula-madre, e dell'inviluppo membranaceo del cristallo, che 
si era formato libero nel protoplasma. Accrescendosi ed in
grossandosi poi queste due membrane si confondono, ed il 
cristallo resta sostenuto da una o più parti da masse solide 
di cellulosa. 

Nei casi osservati dal Rosanoff (Keria, Bicinus, Aracee) 
invece lo sviluppo si fa in maniera u n po' differente. I cri
stalli formandosi assai presto nelle cellule ancora piccole, toc
cano (secondo le indicazioni del menzionato autore) colle loro 
punte la parete, e coprendosi indi di uno strato di cellulosa 
restano attaccati a quella. 

Allora, quando la cellula s ' ingrandisce, deve effettuarsi 
un accrescimento dei tendini che congiungono i cristalli alla 
parete. Parte per intussuscezione, parte per tensione mecca
nica essi si prolungano in proporzione all' allargamento della 
cellula-madre, finché le druse vengono portate pressoché nel 
centro della cellula. 

E. de la Rue nella sua sopracitata nota poi dà ancora 
un ' altra spiegazione dello sviluppo di queste forme, la quale 
però mi pare meno probabile e soddisfacente. 

Le mie osservazioni finalmente concordano soltanto in 
parte colle indicazioni del Rosanoff, e perciò credo utile co
municarle. 

Che lo sviluppo nei nostri casi sia differente assai dall 'an
damento nei Citrus è facile ad intendere, non avendo io quasi 
mai 1 osservato degli inspessimenti particolari della parete 
della cellula-madre. 

I cristalli si generano liberi nel protoplasma della cellula 
ancora giovane ed arrivano a considerevole grandezza pr ima 
di presentare traccia di u n inviluppo membranaceo. Mano 
mano che la vacuola centrale della cellula si forma e si al
larga, i cristalli o le druse si mostrano sporgenti in essa, con
tornati da uno strato più o meno grosso di protoplasma. Essi 

1 L'unico caso che mi si offrì, dove la parete della cellula-madre era 
più ingrossala del solito, è figurato nella Tav. I, fig. 6. 
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sono pure connessi col plasma che tappezza le pareti cellu
lari, mercè tendini più o meno lunghi della medesima so
stanza, e possono anche essere sospesi nel centro della cel
lula a guisa di un nucleo cellulare. 

In una certa epoca poi l'involucro plasmático delle druse 
ed i tendini di protoplasma si rivestono di una sottilissima 
membrana di cellulosa, che mano mano va ingrossandosi. Se 
allora trattiamo un tal preparato cogli alcali, le masse plas-
matiche si sciolgono, e vediamo i cristalli (o le druse) rac
chiusi in una membrana che li inviluppa come una veste 
troppo larga. Nelle fìg. 16 e 17 (Tav. II) ho figurato due di 
cotali preparati, dove dopo la distruzione del protoplasma si 
osserva la membrana sottile (ni) che circonda una cavità, 
nella quale giacciono i cristalli (ce). Se le druse erano sospese 
nel lume della cellula per tendini assai lunghi di protoplasma, 
allora questi si mostrerebbero come tubi cilindrici di cellulosa. 
Continuando in seguito la secrezione di cellulosa per qual
che tempo, le membrane dell' involucro delle druse e dei ten
dini si ingrossano sempre di più, finché scomparsa ogni traccia 
di protoplasma non vi restano più che i tendini come masse 
solide di cellulosa, e l'inviluppo delle druse consistente pur 
esso di cellulosa. 

Quando il processo è arrivato e questo punto, non av
viene più allungamento attivo nei tendini, anzi essi impe
discono l'ingrandimento della cellula-madre trattenendo le 
sue pareti. 

Soltanto possono, come già osservò Rosanoff, prolungarsi 
un poco per F estensione meccanica prodotta dall' accresci
mento della cellula. 

Con questo fatto si spiega facilmente, perchè quasi sem
pre le cellule contenenti dei « cristalli del Rosanoff » restano 
più piccole delle vicine nel medesimo tessuto, e quell'ostacolo 
che i tendini portano allo sviluppo della cellula risulta pure 
sovente dalla forma dei contorni di quest'ultima, che spes-
sissime volte presentano degli avvallamenti al punto d'affissione 
dei tendini membranacei. 

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE. 

TAV. I . 

Fig. 1 . Taglio del mesocarpo della cassula teWEumymus europaeus. 
» 2 . Euonymus latifólius. Taglio trasversale della parete cassulare. 
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Fig. 3. Sezione del meaocarpo dell'Euonymus americanus, trattato coll'aeidO' 
cloridrico, 

» 4. Sezione del meaocarpo dell' Euon. americanus. 
> 5, 6. Idem. 
» 7. Sezione trasversale del picciuolo della Staphylea pinnata. 
» 8-9-10. Euonymus americanus. Tessuto del mesocarpo. 

TAV. II. 

» 11. Euonymus europaeus. Mesocarpo. 
» 12. Euon. verrucosus. Sezione trasversale della parete della cassula : 

e epidermide, p parenchima del mesocarpo, s cellule scleren
chimatiche del medesimo, en endocarpo. 

» 13. Euonymus finibriatus. Midollo del pedúnculo. 
» 14. Tessuto del mesocarpo dell' Euon. verrucosus. 
» 15. Midollo di un tralcio della Staphylea pinnata. 
» 16-17. Celastrus Pyracantha, tessuto del picciuolo trattato colla potassa 

caustica. 
» 18. Euonymus latifolius. Tessuto del mesocarpo. 

I disegni sono fatti tutti all' ingrandimento lin. di 450 (Hartnack obb. 
n. 7, ocul. п. IV). 

OSSERVAZIONI SULL'INFLUENZA DELLA TEMPERATURA 
SULLE PIANTE, FATTE NELL'ORTO BOTANICO PISANO 
DA T. CARUEL E F. CAZZUOLA. 

L'anno 1876 noi pensammo d'istituire una serie di osserva
zioni sull'influenza della temperatura sulle piante, nel modo 
seguente : 

Sopra una gradinata addossata al muro del laboratorio 
nell'Orto botanico pisano, ad esposizione N. 0., e ad un'altezza 
di % metro dal terreno, furono collocati 24 vasi, di 25 cen
timetri d'imboccatura e 24 centim. d'altezza. In ogni vaso fu
rono seminate separatamente2 specie di piante.Un termometro 
Reaumur ad alcole fu attaccato a un'asta fra mezzo a'vasi, e 
osservato di ora in ora dalla mattina fino alla sera, dal giorno 
7 aprile che fu quello della sementa insino a tutto settembre. 
Dopo il primo mese fu pensato di osservare anche la tem
peratura minima della notte, segnata da un termometrografo 
centigrado posto a pochi passi dalla gradinata contro un 
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tronco d'albero a 2 metri dal terreno. Furono le specie se

minate, e poi (quelle che nacquero) osservate nelle varie fasi 

della loro vita : 

Clethra arborea — Lilium giganteum 

Bhus elegans — Bheum palmatum 
Erica baccans — Linum grandiflorum 
Bhus copallina — Eujghorbia variegata 
Anthriscus Cerefolium — Lomatia longifolia 

Cucumis Melo — Tetranema mexicanum 
Homalanthus populifolius — Thunbergia alata 

Hyssopus ofjficinalis — Schisopetalum Walheri 

Aethusa Cynapium — Orysa sativa 
Sesamum orientale — Momordica Balsamina 

Sesamum indicum — Arachis hypogaea 
Lophospermum scandens — Mesembrianthemum crystallinum 

Ocymum citriodorum — Verbesina alata 

Sanvitalia procumbens — Martynia proboscidea 
Zinnia mexicana 
Cosmos sulphureus — Schisanthus grandiflorus 
Amarantus tricolor — Emilia sonchifolia 
Phlox Drummondi — Mimulus moschatus 
Chorizema Lawrencianum — Lobelia Erinus 
Sesamum indicum — Crosophora tinctoria 
Senecio elegans — Amarantus salicifolius 
Impatiens javensis — Hibiscus esculentus 
Calceolaria corymbosa — Meyenia Hugelii 
Cleome speciosissima — Hibiscus tricolor. 

Era intendimento di uno di noi continuare simili osserva
zioni negli anni seguenti, variandole, principalmente allo scopo 
di vedere come e in quale misura il metodo delle somme di 
temperatura poteva rendere ragione dell' influenza della tem
peratura stessa sui fenomeni vegetativi. Ma distratto da-
altre cure, non ha più trovato il tempo per questi studi. In
tanto abbiamo pensato che giacché queste osservazioni erano 
fatte, potrebbero forse servire a qualcheduno, impegnato in 
simili ricerche, e questo pensiero ci ha indotto a divulgarle 
nella loro forma prima, senza alcun artifizio. 

Nuovo Giarn. Bot. ItcU. 3 
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APRI FiE 
Minima 

della notte 
al Term. C.° 

O R E D E L L ' O S S E R V A Z I O N E DEI 

APRI FiE 
Minima 

della notte 
al Term. C.° 6 a.m. 7 8 9 10 11 12 

1 • 

2 

3 

4 

5 

6 

7 6 % 7 7 % 8 % 10 12 13 

8 5 % 6 7 9 10 12 13 

9 6 6 V , 7 8 % 10 11 'A 12 Vi 

10 5 % 6 V, 7 % 9 10 % 11 % 12 % 

11 6 7 . 8 V , 10 11 12 V , 13 V« 
12 8 10 10 % 11 12 13 13 

13 8 9 10 io % 11 12 11 

14 5 V« 6 7 8 Vi 9 10 11 

15 6 V , ?% 8 s v i 9 9 % 10 I 
16 — — — 9 % 1 0 % 11 

17 — — 7 % 8 9 10 io 1 
18 6 7 8 9 10 io V i II 

19 9 10 io % 11 12 12 /, 13 

20 9 10 1 0 % 12 % 13 14 14 

21 9 9 % 10 11 12 13 13 V, 
22 9 9 10 11 % 1 2 % 13 13 

23 9 9 11 12 13 1 3 % 14 

24 9 9 9 % 10 1 0 % 11 12 

25 8 8 % 9 10 11 12 13 

2 6 8 9 10 11 12 12 % 13 

27 8 8 % 9 10 11 12 13 

28 

29 

30 
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FASI VEGETATIVE DELLE PIANTE 

15 

15 % 

15 

1 4 V, 

16 

15 

1 0 

1 2 

1 2 

11 

13 

13 

13 

13 

13 V, 

14 

15 

14 % 

14 

17 

1 8 

17 V i 
17 

1 6 

1 4 

9 

1 4 

1 2 V, 

1 0 V, 

1 2 

1 3 

1 2 % 

13 

1 3 Vi 

1 4 

1 3 

1 3 

15 

1 6 

1 6 % 

15 

14 ' 

1 3 % 

9 

1 2 

1 1 

10 

1 1 

1 2 

1 2 

1 2 

1 3 

1 3 % 

13 

1 2 % 

1 3 

1 3 % 

1 4 

1 3 

1 2 

1 2 

8 

11 

10 

9 % 

1 0 

11 

11 

11 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

Fatta la sementa. 

Nato lo Schizanthus grandiflorus 

Nato il Cosmos sulphureus 

Nata la Sanvitália procumbens e la /Se
necio tltgans 

Nato YByssopus offlcinális 

Nato VAnthriscus Cerefolium 

Nati il Phlox Drummondi o 1' Emilia 
sonchifolia 

Nato il Eheum pálmatum 

Nato il Linum grandiflorum 

Nato ilMesembrianthemum crystallinum 

Nato il Shut elegans 
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Minima 
della notte 

al Term. C.° 6 a. ni. 

O R E D E L L ' O S S E R V A Z I O N E DI 

9 10 11 

1 9 10 11 12 13 14 15 

2 8 % 9 10 11 12 13 13 

3 9 9% 10 10 % 11 V, 13 14 

4 10 8 8 % 9 10 11 13 14 

5 12 V« 8 9% 11 12 13 14 15 

6 — 8 % 10 i l V, 13 14 15 16 

7 15 '% 9 10 Va i l Vi 13 14 V, 15 V, 17 
8 12 V, 9 10 11 1 2 % 13 V. 14 14 
9 10 % 8 9 10 11 13 14 14 

10 10 % SV» 9 % 10 V, . i l v, 12 12 12 

11 13 9 10 11 12 13 13 14 

12 12 % 9% 10 V, 11 1 2 % 14 15 16 

13 14 10 11 12 12 V, 13 14 15 

14 15 11 12 13 14 16 17 18 

15 — 9 10 11 11 i l H 12 12 

16 io % 8 9 9 % 10 l i 12 12 

17 13 7 % 8 9 10 12 13 14 
18 12 9 10 % 11 % 14 15 15 Vi 16 
19 — 8 10 11 11 Vi 12 12 12 
20 11 7 8 9 10 l i* / . 15 17 
21 7% 8 9 Vi 10 12 14 15 
22 t intomi»»»* 10 U V , 12 V, 13 14 15 16 
23 16 9 10 11 12 13 14 15 
24 15 10 11 12 13 13 14 16 
25 14 10 11 i l Vi 12 13 13 V. 14 
26 16 9 % 10 % 11 v, 12 13 14 14 
27 16 9 10 i l 12 13 13 V. 14 
28 — 9 10 12 V. 13 % 14 15 
29 13 — — — — — — -
30 15 io % 11 1 2 % 14 15 in 17 

31 15 u v , 12 1 3 % 15 16 17 18 
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E R M O M E T E O E E A U M U R 
D E L L E P I A N T E 

hp.m. 3 4 5 6 7 
P A S I YJÜUISXA'J.'IVIS D E L L E P I A N T E 

16 15 14 13 12 11 

15 15 13 11 11 10. Nata la Verbesina alata 

17 19 20 19 18 17 

18 19 V, 21 19 17 16 

15 15 14 14 13 12 

17 18 15 14 1311/, 13 

17 15 14 13 12 V. 12 

14 14 14 13 12 11 

13 13 V, 13 12 V, 12 11 

18 19 20 19 18 17 

18 19 18 17 15 13 

16 17 16 15 14 13 

14 12 — — — — Nata la Martynia proboscidea 

12 11 I O 1 / , 10 10 10 Nato VAmarantus tricolor 

12 V. 14 15 14 13 12 Nati VAmarantus salicifolius e il Cu12 V. 
cumis Melo 

19 20 18 17 15 13 

17 18 16 15 14 13 

13 12 V, 12 11 10 10 

20 22 20 18 16 14 

— — — — — — • 

19 20 19 17 15 13 

18 21 20 19 16 14 

20 21 19 17 14 13 

- — — — — — 
17 19 21 18 15 l i 1 

16 17 16 15 14 13 • 
• 

— — — — _ — ! 

— — — — 
20 23 20 19 18 17 [ - • 

22 25 21 19 18 17 Nato U Khus copallin 1 
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GIUGNO 
Minima 

della notte 
al Term. C.° 

O R E D E L L ' O S S E R V A Z I O N E ì 
GIUGNO 

Minima 
della notte 

al Term. C.° 6 a. m. 7 8 9 10 11 12 

1 15 11 12 V, 13 Va 14 15 17 181 

2 15 11 V, 13 14 15 16 17 18 

3 16 12 13 14 16 17 18 19 

4 16 12 V. 14 15 16 17 V, 18 19! 

5 18 13 14 V, 16 17 18 19 21 

6 19 13 V, 15 17 18 20 21 22 

7 18 V, 14 15 Vi 17 18 V. 20 21 22 

8 19 14 15 16 17 V. 19 20 21 

9 19 14 V, 15 V, 16 17 19 20 20' 

10 16 14 15 15 16 16 V, 16 15 

11 15 V, 13 14 14 V, 15 15 16 16 

12 15 11 12 12 V, 13 13 V, 14 , 15 

13 16 11 12 13 14 15 16 17 

14 17 V, 12 13 V, 14 s A 15 16 17 18 

15 18 13 14 15 15 V, 16 v, 17 V, 18 

16 18 13 14 14 V, 16 17 18 ia 

17 19 12 13 13 14 15 16 17 

18 18 13 14 15 16 17 • 18 19 

19 18 12 V, 13 V. 14 V. 16 17 18 19 

20 18 V. 13 14 15 17 18 19 20 

21 19 14 15 16 v, 17 18 18«/, 15: 

22 18 13 Hit1/. 15 V, 17 18 19 2» 

23 19 V, 14 15 16 . 17 V, 18 "A 19 20 

24 20 13 14 15 16 17 18 19 

25 20 14 15 16 17 18 19 20 

26 19 13 V, 14 V, 15 16 V. 17 18 19 

27 18 12 «/, 13 V, 14 15 15!/, 16 17 

28 18 V, 12 13 14 15 16 17 18 

29 18 V , 13 14 15 16 17 18 19 

30 19 13 V, 14 V, 15 15 V, 16 17 V, 18 

s 



I N F L U E N Z A B E L L A T E M P E R A T U R A 

IERMOMETRO REAUMUR 
F A S I V E G E T A T I V E D E L L E P I A N T E 

3 4 5 6 7 

F A S I V E G E T A T I V E D E L L E P I A N T E 

23 25 23 21 18 17 Nata la Zinnia mexicaua 

1 2 5 26 25 23 20 18 
1 24 24 '/, 24 23 20 V, 18 Fiori to V Anthriscns Cerefolium 

27 28 30 25 22 20 
1 28 29 30 27 26 22 

28 30 31 28 25 22 
27 29 30 27 25 22 
24 
1 4 

27. V, 

14 
28 
14 V, 

26 
13 V, 

24 
13 

19 
13 

Fiorit i il Linum grandiflorum e lo Scili-

zanthus grandiflorvs 

li 17 18 18 V, 17 16 
19 20 19 19 18 17 
21 24 22 20 18 17 
- — 17 16 15 14 Fiori ta la Savnìtalia procumbens 

21 20 18 17 16 15 

22 25 .27 22 19 18 ' 
23 26 28 23 20 18 
24 27 29 24 20 19 Fiori ta l'Emilia sonchifolia 

23 26 29 25 21 19 
24 27 30 26 22 20 Nato il Sesamum indicum 

23 25 26 21 19 17 N a t a la Crozophora tinctoria 

22 26 29 22 19 18 Fiori to il Phlox Drummondi 

- — 25 19 15 V, 15 
22 25 24 22 18 15 
20 24 22 20 17 16 Fiorito il Cosmos salphureus 

2l_ 24 26 22 19 18 

21 24 23 21 18 17 Fruttificato VAnthriecva Cerefolium, 

• 
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V-

Minima 
O R E D E L L ' O S S E R V A Z I O N E | 

L U G L I O della notte 

al Term. C.° 7 8 9 1 0 1 1 12 

1 17 V 13 14 15 16 «A 
17 18 19 ; 

2 19 14 15 16 17 18 19 20 ì 

3 20 13 Va 14 V 15 16 V , 17 19 20 

4 17 13 14 15 16 17 Va 18 Va 20 

5 18 13 14 16 17 18 19 21 

6 21 15 16 17 18 19 20 21 

7 21 15 16 17 18 Va 19 V 20 V 211 

8 23 16 17 18 19 20 21 22 

9 18 V* 15 V, 16 17 V. 19 20 V . 21 211 

10 19 16 17 18 19 20 21 22 

11 21 15 Va 17 18 20 20 Va 21 21'1 

12 20 15 16 18 19 19 Va 20 21 

13 19 14 15 16 Va 17 17 Va 18 19 

14 18 15 16 17 17 Va 18 19 19 J 

15 19 16 17 18 18 Va 19 20 21 

16 19 V , 16 17 18 19 20 21 22 

17 20 16 Va 17 18 Va 19 20 V. 21 Va 22 

18 20 16 17 18 19 20 21 Va 22 J 

19 20 'A 16 v> 17 V 18 Va 19 20 21 22 

20 20 16 17 18 19 20 21 Va 22 J 
21 21 17 18 19 20 21 22 23 

22 21 \ 17 18 Va 19 20 Va 21 22 Va 23 

23 21 17 18 19 20 21 22 23 

24 22 17 'A 18 19 20 21 V , 23 24 

25 23 17 18 19 20 21 22 23 

26 20 15 16 17 18 19 20 21 

27 21 16 17 18 19 20 21 22 

28 22 17 18 19 20 21 22 23 

29 21 Va 16 17 18 V, 20 21 21 Va 23 

30 22 17 18 19 20 21 22 23 

31 22 17 18 19 20 21 22 Va 231 1 
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R M O Ì M E T R O R E A U M U R R M O Ì 

F A S I VEGETATIVE D E L L E PIANTE 

j>.m. 3 4 5 6 7 
F A S I VEGETATIVE D E L L E PIANTE 

23 27 24 21 19 18 

— — — — 19 18 

23 24 23 22 21 20 i 

25 28 26 23 21 19 

26 28 27 24 22 20 

26 

27 

29 

29 

28 

28 

2^ 

25 

23 

24 

20 

20 V» 

Fioriti il Stnecio elegans e"il 'Cucumis 
Melo 

29 30 28 24 23 21 

28 31 32 26 24 21 

2S 31 V, 32 25 23 20 Fiorite la Martynia proboscidca e l a 
Zinnia mexicana 

20 28 24 22 19 17 

20 21 20 19 17 16 N a t a la Lobelia Erinus 

21 24 23 22 20 18 

27 28 30 26 24 21 

27 V, 29 31 27 25 21 Nata (a caso) la Pepcromia pellucida 

28 29 31 28 25 21 

28 29 V, 30 V, 27 24 21 

27 29 31 26 23 20 Fiorito il Mesembrianthemum crystal-
Unum 

28 30 31 25 23 21 

28 30 v, 31 V, 26 23 V, 21 Fiori ta la Verbesina alata 

29 31 31 Vi — — — 
29 30 31 27 24 21 Fruttificato il Linum grandiflorum 

28 29 30 26 23 20 

27 29 30 v, 27 24 21 V. 
28 28 V, 31 28 25 22 

28 29 32 28 26 22 Frutt i f icata la Senecio clegana 

27 29 32 27 26 22 

28 30 32 29 26 23 

Fiorito il Cucumis Mei o 

f* LABORATORIO 
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AGOSTO 
Minima 

della notte 

al Term. 0.' 

O R E D E L L ' O S S E R V A Z I O N E ] 
AGOSTO 

Minima 

della notte 

al Term. 0.' 6 a. m. 7 8 9 10 11 12 

1 22 17 18 19 20 21 22 23 

2 21 Vi 16 17 V. 18 19 2 0 ' A 21 Vi 22' 

3 22 17 18 19 20 Vi 21 22 23 

4 21 16 17 18 19 20 21 Vi 22 

5 22 17 18 19 20 21 22 23 

6 22 V, 16 17 18 19 20 V, 22 22' 

7 23 17 18 19 20 21 22 V, 23 

8 23 18 19 20 20 V, 21 22 23 

9 24 18 19 »/, 21 21 V, 22 22 V. 24 

10 24 17 18 19 20 21 22 23 

11 24 18 19 20 21 22 23 24 

12 23 V, 17 V. 18 19 20 21 V, 23 24 

13 24 18 18 Vi 19 20 V, 21 23 24 

14 23 17 18 19 20 21 22 23 

15 • 24 18 19 20 20 21 22 23' 

16 24 17 'A 18 19 20 21 22 23 

17 24 18 19 20 21 22 23 24 

18 23 17 18 19 20 21 22 23 

19 23 V, 18 19 . 19 V, 20 21 22 23' 

20 24 18 19 20 21 22 23 24 

21 23 V, 17 18 V, 19 20 20 V, 21 22' 

22 24 18 19 20 21 22 23 24 

23 21 15 16 17 18 19 20 21 

24 22 16 17 18 19 20 21 22 

25 20 14 15 16 17 18 19 20 

26 16 12 12 V, 13 13 V, 14 15 16 

27 14 11 11 Vi 12 13 14 15 16 

28 13 11 12 13 14 15 16 17 

29 13 io Vi 11 12 13 14 15 16 

30 15 i l 12 13 15 16 17 18 

31 14 12 13 14 15 16 18 19 



INFLUENZA DELLA TEMPERATURA 4 3 

I R M O M E T R O R E A U M IT R 
FASI VEGETATIVE DELLE PIANTE 

Ip.m. 3 4 5 1 6 7 
FASI VEGETATIVE DELLE PIANTE 

27 29 31 28 2 5 2 2 

28 31 33 29 26 23 Fruttificata l'Emilia sonchifolia 

28 31 3 2 V, 29 25 23 Fruttificato il Phlox Drummondi 

27 30 3 2 28 2 4 23 

28 31 3 2 V, 28 25 23 

— — — — — — 
28 31 3 3 29 27 23 Fiorito il Se$amum indicum 

27 30 3 2 2 8 26 2 2 V, 

28 31 3 2 29 27 23 Fiorita la Lobelia Erinus 

28 31 3 2 V, 29 27 2 3 

29 31 3 2 V> 29 28 2 4 i 

29 31 3 2 29 27 23 

29 30 V, 31 V» 28 26 23 

28 31 3 2 29 2 8 2 4 

28 30 3 2 28 2 7 2 3 Fiorita la Peperomia pellucida 

29 31 3 2 29 28 2 4 

28 30 3 1 28 26 2 3 

29 31 31 V. 29 27 2 3 Fruttificata la Verbesina alata 

28 30 31 V, 29 28 2 4 

29 30 31 28 26 2 2 

27 29 ' 30 27 25 21 

26 28 27 25 2 2 2 0 

22 2 4 26 2 2 2 1 20 

17 17 16 15 1 4 13 

8 19 1 8 1 5 14 13 Fruttificata la Zinnia mexicana 

9 21 20 18 1 6 1 4 

20 2 2 21 18 16 1 3 

¡0 21 2 0 1 8 17 1 4 



4 4 INFLUENZA DELLA TEMPERATURA 

SETTEMBRE 
Minima 

della notte 
al Term. C.° 

O R E D E L L ' O S S E R V A Z I O N E J 
SETTEMBRE 

Minima 
della notte 

al Term. C.° 6 a. m. 7 8 1 9 
1 0 1 1 

1 
121 

1 14 11 12 13 14 15 
161 

2 13 11 l i V, 12 13 14 151 
3 12 11 12 13 14 15 161 
4 12 12 13 14 15 16 

1 7 1 
5 13 11 12 13 14 15 171 
6 13 Hi 1 / , 13 14 15 16 18 1 
7 13 12 14 15 16 18 19 

8 12 — — 14 15 17 17 

9 11 10 11 13 14 16 16 I 
10 12 11 12 13 14 15 16 

11 11 10 11 12 13 14 15 

12 12 11 12 13 14 14 V, 15 

13 10 9 10 11 12 13 14 

14 9 8 9 10 11 12 13 

15 10 8 V. 9 10 11 V, 12 13 1 
16 9 9 10 11 12 13 14 1 
17 — — 11 12 13 14 15 

18 11 11 12 13 14 15 16 

19 12 12 13 14 15 17 18 

20 13 14 15 16 16 V, 17 18 1 
21 13 13 14 15 16 17 18 

22 12 12 13 14 15 16 17 

23 12 Hi 12 13 14 15 16 

24 13 12 13 14 15 16 17 

25 13 11 12 13 14 15 17 

26 13 12 13 14 15 16 17 

27 14 13 14 15 16 17 

28 14 14 15 16 17 18 19 

29 14 13 14 16 18 19 

30 14 14 15 16 17 18 19 



INFLUENZA DELLA TEMPERATURA 4 5 

t M O M E T R O R E A U M U R 

FASI VEGETATIVE DELLE PIANTE j FASI VEGETATIVE DELLE PIANTE 

\-p. m. 3 4 5 6 7 

9 20 1 8 15 1 4 Fruttificato il Cucumis Melo 

S 19 17 1 6 1 4 Fiorito l'Syssopus officinalis 

9 21 2 0 17 1 4 Fruttificata la Sanvitalia procumbent 

9 21 2 4 1 8 17 

0 22 25 1 9 17 

0 21 2 3 18 17 

1 22 19 17 16 

.— _ t 

7 19 17 15 1 3 

C 17 1 5 1 4 1 2 

5 16 1 4 13 1 2 

4 15 13 1 2 1 1 

4 15 1 3 1 2 11 

6 17 1 4 13 1 2 

8 19 2 0 15 13 

9 20 21 16 1 4 Fruttificata la Peperomia pellucida 

0 21 20 15 1 3 • 

9 20 1 9 15 1 4 

8 19 1 8 1 4 1 3 

9 20 19 1 5 1 4 

0 19 18 17 1 3 

0 20 19 16 1 3 • 

22 19 15 1 3 Fruttificato V Hyssopus officinalis 

22 17 15 1 3 

21 16 1 4 1 3 Fruttificato il Sesamum indicum 

22 1 7 15 13 Fruttificata la Martynia proboscidea 
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NOTE INTORNO AD ALCUNI SINONIMI NEL GENERE EU-

CALYPTUS, ESTRATTE E TRADOTTE DA LETTERA 

DEL B A R O N E F E R D I N A N D O V O N M U E L L E R AL 

PROF. V. CESATI. 

Nell'anno 1829 il Sig. Federigo Dehnhardt pubblicò in Na
poli un Catalogus plantarum Horti Camaldulensis, del quale 
comparve nel 1832, pure in Napoli, un'edizione aumentata. 
In quell'elenco fu descritto un Eucàlyphis, a pag. 26, sotto il 
nome di E. elata; e nel voi. I , fase. 3.° della Rivista Napoli-
tana a pag. 173 e 174 altre due specie vennero descritte, coi 
nomi di E. linearis ed E. procera. Le relative frasi diagnosti
che non giunsero a mia cognizione che a mezzo del Walpers 
Eepertormm botanìces systematicae, voi. II, pag. 163 e 164, edito 
nel 1843 *. Ma poiché m' importava d'identificare le dette spe
cie colle congeneri di loro affinità, richiesi nel proposito il 
cortese mio amico Prof. Cesati, Direttore dell'Orto Botanico 
in Napoli, di procurarmene possibilmente esemplari autentici. 
Alla quale richiesta egli corrispose con tutta speditezza e li
beralità, ponendomi siffattamente in grado di fissare il preciso 
posto sistematico fra li sinonimi nel testo annesso al mio 
Atlante degli Eucalipti alle specie sovramenzionate, non che 
ad altre tre del Dehnhardt rimaste forse inedite. 

Eucalyptus elata Dehnh. — Senz'alcun dubbio appartiene 
all' JÉ?. amygdàlina, e non già alla pilularis, come dapprima fui 
indotto a sospettare in base di piante coltivate e registrate in 
alcuni giardini botanici di Germania nell'anno 1847 sotto il 
nome di E. elata. Questa specie abusivamente fu pure tratta 
sotto E. viminalis. 

E. procera Dehnh. — Stando alla diagnosi pubblicatane 
non dovrebb' essere diversa da E. pauciflora Sieb. (E. coriacea 
Cunn.). Se non che gli esemplari provenienti dall 'erbario 

Il volume della Bivista Napolitana poc'anzi citato data dal 1839. 
CESATI. 
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Cesati appartengono a Tristania confería R. Br., eccettuata 

una fogiia che sembra spettare ad E. robusta S m . 1 

E. Unearis Dehnh. — Gli esemplari nella collezione Cesati, 

mancanti di fiori e frutti, sono rimarchevoli pella straordina

ria strettezza delle foglie; ciò nondimeno potrebbero rappre

sentare una semplice varietà di E. amygdálina.2 

E. ambigua Dehnh. — È del pari nulla più di E. amygdalina. 

E, camaldulensis Dehnh. — È l1 istessa cosa che E. rostrata 

di Schlechtendal. 

E. gigantea Dehnh. — Sebbene non ne abbia veduto nè 

fiori nè frutti, evidentemente vuol essere riferito all' E. Glo-

bulus di Labillardière. 3 

Per le cose dette risulta chiaramente, che tre fra le più im

portanti specie di Eucalyptus erano coltivate (probabilmente sen

za ripari) a Napoli sino dai primi anni del corrente secolo. Delle 

quali una (E. Globuliis) che non ha il suo pari per rapidità 

di crescenza fra gli alberi da legname forte; un'altra senza 

1 Gli esemplari di tutte le specie qui segnate li ebbi in dono dall'Au

tore, accompagnati da schedine autografe nell'anno 1868 o 69. È quindi proba

bile che confusione sia avvenuta nelle sue carte durante il lungo lasso di 

tempo. 
2 Non saprei sottoscrivere all'opinione del Barone Mueller. Sgraziatamente 

la pianta che esisteva in questo R. Orto Botanico morì or sono quattro o 

cinque anni ; ma fin dove ne ho rimembranza, il tronco stesso discordava 

da quello d e l l ' i / , amygdalina. Dehnhardt, nel luogo citato della Rivista 

Napolitana, dichiara aver ricevuta la sua pianta da Francia, senza indica

zione alcuna. CESATI. 
3 Queste ultime tre specie sembrano rimaste inedite negli erbari. 

Alle cose dette del celebre botanico Australiano aggiungerò che 

dell'Atlante descrittivo, al quale allude nella sua Nota, sono già comparse 

due decadi dal titolo : « Eucalyptograpliia. A descriptive Atlas of the Euea-

hjpts of Australia and the adjoining Islands ; by B. F. v. Mueller. Melbourne, 

London. 1879. Gr. 4.°. — Vi stanno egregiamente figurate e descritte, con ab-

bondevolezza di testo, le seguenti specie : 

E. Abergiana F. v. Mueller. ; erythrocorys Id. ; goniocalyx Id. ; leu oxylon 

Id.; maerorrhyncha Id. coll 'aggiunta di una tavola orgauogruñca, ;pachyphylla 

Id. ; phoenicea Id . ; Baveretiana Id. ; resinifera Sm. ;tetrodonta F. v. Mueller ; 

E. alpina Lindi. ; corynocalyx F. v. Mueller ; hacmastoma Sm. ; longifólia Lk et 

Ott.; méUiodora Cunn.; microcorysF. v. Mueller ; odorata Behr; saligna Sm.; 

Siéberiana F. v. Mueller (virgata Sieb.) ; tetraptera Turcz.; — l'ultima tavola di 

questa (IL") decade ci presenta le sezioni trasversali delle antere di 5 8 

specie di Eucalipti. 

5 novembre 1 8 7 9 . CESATI. 
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rivale fra gli Eucalipti in punto di durevolezza del legno 
(E. rostrata); la terza specie (E. amygdalina) assai notevole per 
l'abbondante dose d'olio volatile antimiasmatico, e probabil
mente il più slanciato fra tutti gli alberi del nostro globo, 
superando forse V istesso E. diversicolor, e le Sequoie Califor-
niche, nella sua gigantesca sveltezza di forme i . 

Melbourne, 22 agosto 1879. 

• 

CENNO INTORNO AD ALCUNE ANOMALIE VEGETALI, 

DI L NICOTRA. 

Tre casi teratologici osservai poco tempo fa in alcune 
piante indigene di Messina, dei quali mi son proposto di 
descriverne con qualche dettaglio quel solo, che credo di mag
giore importanza, e che dimostra ancora una volta, contra
riamente a ciò che dice il Godron, * come le variazioni acci
dentali non sieno sempre superficiali, e come talora esse 
attingano pure i caratteri generici. » 

I due casi che stimo di minore rilievo consistono, l'uno 
in una ipertrofìa del tessuto cellulare nel fusto di alcuni in
dividui appartenenti ad una specie di Sonchus ; l'altro in una 
straordinaria modificazione delle parti fiorali di alcuni esem
plari di Fedia Cornucopiae. Il frutto di quei Sonchus era di pic-
ciola statura, e nella metà inferiore si presentava rigonfiato 
molto, formando così un cilindro grossetto di diametro va
riabile, che da ambe le parti terminava assottigliandosi. La 
superficie ne era inuguale, d'un verde pallido, piuttosto lu
cente, e sovr' essa potevansi scorgere in alcuni punti delle 

1 Mi giunge in questo punto un terzo fascicolo che presenta le se
guenti specie : JE. Baileyana F. v. Muell. ; capitéllata Sm. ; gracilis P. v. 
Muell. ; maculata Hook. ; obliqua l'Herit. ; pauciflora Sieb. ; pilularis Sm. ; 
piperita Sm. ; polyanthema (os) Schauer ; populifolia Hook. ; oltre le se
zioni trasversali delle antere di altre 47 specie. 

CESATI . 
1 De l'esp., t. II, p. 53. 
8 I. Geoffroy Saint-Hilaire, Hist. nat. gen. d. regn. org., t. HI, 1. II, 

c. XV, e. V. 
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foglie rudimentarie. Al microscopio si vedeva un grande svi
luppo di parenchima : le cellule erano gigantesche, e munite 
di spesse pareti. 

I fiori delle Fedia erano abbastanza alterati; tanto che da 
lungi la specie non era riconoscibile, ,se non quando ai fiori 
mostruosi ne stavan commisti di perfettamente normali. Essi 
ricordavanmi quelli di certe Orcliis. L 'anormali tà stava ripo
sta ora in u n soverchio sviluppo del calice, il cui limbo, nor
malmente brevissimo, era divenuto abbastanza lungo e car
noso ; ora invece assumeva un aspetto petaloide. I lobi corollini 
erano poi talmente alterati nelle loro dimensioni e nelle loro 
connessioni reciproche, presentandosi però sempre più grandi 
di quanto lo sono nel tipo specifico, che un poco difficile riu
sciva il distinguere i due labbri della corolla. La difficoltà poi 
aumentava, quando agli ordinarii pezzi corollini se ne aggiun
gevano di straordinarii, situati fra quelli, ovvero come in un 
rango più interno, per lo più piccoli, a guisa di escrescenze 
globoidi, semilunari, irregolarissime. 

II caso però che più mi colpì fu quello che in una escur
sione attorno il villaggio Mili mi fu dato ad osservare dal mio 
amico sig. Gaetano Cirinà. Avea questi raccolto un ramo con 
foglie e fiori e frutti, che a prima giunta parvemi cosa nuova ; 
sicché quand' egli mi assicurava d'averlo tolto da un indivi
duo, eh' io riconobbi subito appartenere alla Biscutella tyrata, 
tanto comune in Messina, non gli volli credere. Ma ne fui 
tosto convinto dall' esistenza di altri rami identici in altri vi
cini individui della detta specie. 

Ecco la descrizione dell' anomalia. I rami alterati porta
vano dei racemi molto contratti e con gli assi più grossi che 
non all' ordinario ; tanto da ricordare le modificazioni che 
mediante la coltura sogliono subire certe Crocifere. E si noti 
per questo, che eravamo ai margini di un orticello ben con
cimato e prossimo alle abitazioni. Il racemo così modificato 
somigliava ad un ciuffo sostenuto da un asse tortuoso e di 
colore atroviolaceo, cioè analogo a quello di alcune parti del 
cavolo mangereccio. I pedicelli erano anch' essi ingrossati ed 
assai più corti che d' ordinario ; il calice, più verde e di meno 
delicata consistenza ; i petali più allungati e verdi (cloranzia) ; 
gli stami con filamenti più grossi. Ma la più notevole altera
zione si trovava nel frutto. Per passaggi ben condotti esso 

Nuovo Giorn. Bot. Ital. 4 
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a r r i v a v a a d a s s u m e r e ta lvol ta V a spe t to di quel lo del la Ca-

psella Bursa-pastoris ; po iché le d u e par t i orbicular i del la sili-

q u e t t a v e n i v a n o a confluire or m e n o , or p iù , a t t e n u a n d o s i 

in fe r io rmente , fino a che q u a l c h e vol ta si v e d e v a lo i n s i e m e 

d i v e n t a r cord i forme o t r i ango la re con l ' ap i ce in ba s so . L a 

p u b e s c e n z a a n d a v a p u r e e s s a modif icandosi ; e i frutt i assa i 

a l te ra t i si m o s t r a v a n o del t u t to glabr i . Q u e s t a re la t iva o a s 

so lu ta glabr iz ie e r a p r o b a b i l m e n t e l ega t a al la p i n g u e d i n e 

p r o p r i a del suolo, a l la p r e s e n z a di condizioni p rop r i e della 

co l tu ra ; e L i n n e o ne l la Filosofia bo t an i ca a v v e r t e che la pu 

b e s c e n z a spesso v ien m e n o con la c o l t u r a . 1 I n al tr i frutti la 

deviaz ione dal t ipo n o r m a l e e r a più accen tua t a , e s s e n d o la 

conf luenza più m a r c a t a , e l ' i n s i e m e m o s t r a n d o s i impicciolito 

e di forma obova ta . T a n t o la s i l iquet ta ne l s e n s o a n t e r o p o -

s ter iore , q u a n t o lo stilo si t r o v a v a n o s e m p r e p iù o m e n o in

grossa t i . I n u n solo r a m o vidi dei frutti, che n o n p r e s e n t a 

v a n o ques t ' i n g r o s s a m e n t o e q u e s t a con t raz ione di superficie ; 

m a nei qual i q u e s t ' u l t i m a e r a a l con t ra r io p i ù a m p i a , e solo 

alla b a s e a l q u a n t o r i s t r e t t a e c o m e c u n e a t a . L a s i l iquet ta as

s u m e v a a l lora la t e n u i t à p r o p r i a delle foglie. 

L ' o r i g i n e acc iden ta le di q u e s t e a n o m a l i e fa s ì che il loro 

s tud io r iesca i m p o r t a n t e pe r la teor ia dell ' evoluzione . Io con

fesso p e r ò che il r agguag l io d a m e da to è p e r q u e s t o insuf-

ficientissimo : si d o v r e b b e r o d e t e r m i n a r e le condizioni di tali 

d e v i a m e n t i , e le c a u s e na tu r a l i o artificiali che p o s s o n o a v e r e 

v i r tù di r ende r l i ereditabil i e fissi. U n g iorno la r a s s e g n a dei 

casi teratologici e r a a r g o m e n t o di m e r a curiosi tà , di delizia 

degli a m a t o r i del b izza r ro . Oggi invece , che n o n si p u ò più 

i n v o c a r e l ' a z i o n e di c a u s e a r c a n e e di agen t i capricciosi , le 

m o s t r u o s i t à (non d is t in te e s s e n z i a l m e n t e dal le sempl ic i va

riazioni) c e s sano di e s s e r e r i g u a r d a t e con C h a t e a u b r i a n d , 

quali abbozzi di leggi d ' a z z a r d o e di c reaz ione senza Dio, 

qual i ogget t i d ' o r r o r e e produzioni pr ive d e l l ' i m p r o n t a d ' u n a 

in te l l igenza; lo s t a t o n o r m a l e , c o m e b e n i s s i m o o s s e r v a il 

Saint-Hila i re , cessa d ' e s s e r e il solo ordine possibile ; e la t e ra 

tologia, megl io c h e u n ' a p p e n d i c e ins ignif icante , u n inut i le 

a n n e s s o del la biologia, a p p a r e q u a l p a r t e i n t e g r a n t e di que 

st ' u l t ima, e n t r a ne l domin io di e s sa r i c e v e n d o n e i pr incipi! 

Pubescentia cultura saepius deponitur. 
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e il metodo, e mostrandosi feconda di preziosi frutti per la 
dottrina generale delle forme organizzate. 

Se avessi molto prima letto questo aureo brano dell' opera 
insigne del sommo naturalista francese, me ne sarei avvalso 
per suffulgere con sì grande autorità certe idee da me lungo 
tempo vagheggiate, e recentemente espresse in una pubbli
cazione finora solamente iniziata. 

Messina, 3 Settembre 1879. 

• 

FLORA DEL SIRENTE, PER ENRICO GROVES. 
• 

Il Sirente è una delle poche montagne abruzzesi che Te
nore ha lasciate inesplorate, e siccome non ho mai trovato 
nominato quel monte in nessun'opera botanica, è probabile 
che quando nel 1875 ne feci la prima ascensione insieme a 
mia moglie, guidato dal nostro egregio amico l'ingegnere 
Raffaele Ginnetti, eravamo proprio noi i primi esploratori 
della fiora di questa bellissima regione. 

L'ascensione si fa facilmente dalla parte di Gagliano, 
ove si passa per un canale naturale fino all'altipiano, cam
minando in seguito framezzo alle due sommità di monte Ce-
resole e monte Canale, affine di girare i dirupi, e così poi 
salire lungo la cresta fino alla cima. Dalla parte di Celano 
il salire è comodissimo, ma più lungo ; ed altre strade giun
gono alla cima dalla parte di Rocca di Mezzo e d'Ovindoli, 
le quali riescono però un poco più faticose. 

Il versante orientale della montagna, cioè quello che guarda 
la vallata dell'Aterno, presenta dei magnifici dirupi che non 
sono superati da nessun' altra montagna abruzzese. Da que
sta parte il Sirente è quasi inaccessibile, però vi sono due o 
tre punti, come Breccialone e Val Lupara, da dove con stento 
si può arrivare sulla cresta ; la quale presenta diverse cime 
in guisa di sega ; la più alta, che rimane verso la parte set
tentrionale della Serra, vanta un'altezza di metri 2349. 

La migliore stagione per esplorare il Sirente è dal primo 
al quindici di luglio. A quest'epoca la fioritura è così splen-
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dida che nessun giardino potrebbe rivaleggiare con essa per 
la quantità e freschezza dei bei fiori che adornano le mac
chie o che si arrampicano sulle rupi. Fui ben contento dun
que di accettare l'ospitalità del barone Valeri di Castelvec-
chio Subequo, perchè da questo paese, essendo vicino a Ga
gliano, la salita si fa colla massima facilità. Il barone, in
sieme alla sua gentile consorte, nata Nanni, proveniente an
ch' essa da famiglia conosciuta per la sua ospitalità, poi di
sgraziatamente rapita al suo amoroso marito, fecero gli onori 
di casa colla solita cordialità abruzzese, non trascurando nulla 
di quel che poteva contribuire al buon successo delle nostre 
escursioni. 

Siccome la fiora è più interessante e variata dal lato 
orientale della montagna, ho creduto conveniente di dividerla 
in zone secondo l'ordine della vegetazione che si presenta 
da questa parte, accennando però che il versante di Celano 
offre un aspetto alquanto diverso, essendo quasi privo di 
macchie, e per conseguenza le piante nemorali vi mancano 
in gran parte. Volendo passare due o tre giorni nell' esplo
razione della parte orientale del Sirente fa mestieri stabilirsi 
nella macchia sopra Secinara, perchè di qui ci sono pochi 
passi al fondo della Val Lupara, forse la par te più interes
sante di tutta la montagna. Una parte dell' esplorazione del 
Sirente è stata fatta dal mio bravo aiuto Donato Profeta, di 
cui non ho che lodi da dire. Pr ima di procedere più oltre 
sarà meglio di indicare che l'esploratore non può sempre fi
darsi della nomenclatura che si trova sulle mappe ; non per 
isbaglio dei topografi, ma per causa della grande incertezza 
che esiste in quanto ai nomi dei monticelli e delle vallate che 
sovente volte cambiano di nome da un versante all 'altro 
della medesima catena. Per esempio, il monte Ceresole si 
trova nella mappa dello Stato-maggiore alla parte setten
trionale del Sirente, mentre, secondo gli abitanti del versante 
orientale della montagna, questo nome deve attribuirsi ad 
una. cima dalla parte meridionale. Notiamo però che certi 
nomi come « Ceresole, . « Femina Morta » ed altri, sono fre
quentissimi nelle montagne italiane. Seguendo come ci siamo 
proposti il sistema delle zone principieremo da quella più 
bassa ossia dalla regione coltivata. 
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L a r e g i o n e c o l t i v a t a . 

Questa zona consiste della pianura e di quella parte della 
montagna seminata di campi coltivati, framezzo ai quali si 
trovano terreni aridi che non si prestano alla coltivazione. 11 
limite medio di tal regione arriva a metri 700, ed è in essa 
che si coltiva lo zafferano. A Castel vecchio Subequo l ' indu
stria dello zafferano è di poca importanza, ma in diversi paesi 
verso Aquila diviene una vera sorgente di ricchezza. Siccome 
quasi tutti gli autori moderni parlano della coltivazione dello 
zafferano nel territorio di Aquila come di cosa appartenente 
al passato, credo non riuscirà sgradito qualche cenno su que
sto argomento. Il terreno scelto per tale fine è generalmente 
in pendìo, ed è ben lavorato e pulito di sassi per la profon
dità di mezzo metro, ed in agosto è ben concimato, pre
feribilmente con sterco pecorino; i bulbi vengono piantati nel 
seguente ottobre in letti separati da solchi, in modo che il 
terreno r imanga asciutto. Questi letti hanno una larghezza 
di circa mezzo metro, e vi si pianta quattro o cinque righe 
di bulbi ad una profondità di soli dieci centimetri, e in 
modo che si tocchino longitudinalmente. Nessun' altra cura 
è richiesta da quella all' infuori di tenere in freno la ma
lerba; alla fine del seguente ottobre e per tutto novembre 
si colgono i fiori. La raccolta si fa la matt ina di buon' ora, 
principalmente dalle donne che portano panieri di vimini 
che sono rinnovati annualmente, tenendosi una fiera appo
sita. I fiori sono portati a casa intieri e gli stimmi si levano 
dopo. Diversi fiori nascono da uno stesso bulbo, tal volta 
fino a dieci o dodici, ed i bulbi danno fiori per una volta 
senza essere messi in terra, basta che sieno tenuti in un 
luogo fresco. Una volta piantato, lo zafferano r imane buono 
per due anni, alla fine di quel tempo è levato ed il terreno 
viene seminato a grano ; al quarto anno però si può riprin
cipiare a mettere i bulbi. Quando si disfà un terreno di zaf
ferano, i bulbi che furono piantati prima sono trovati già 
consumati, e di loro trovasi poco più che le tuniche reticolate 
accanto alle quali si trovano i bulbi nuovi ; i quali sono por
tati a casa per essere scelti, i più grossi essendo destinati per 
una nuova piantagione, mentre i piccoli, col r imanente dei 
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vecchi , s e rvono al n u t r i m e n t o delle v a c c h e che li m a n g i a n o 

con avidi tà . L a vacca pe rò n o n è il solo a n i m a l e c h e d imo

str i p re fe renza p e r q u e s t o cibo, p e r c h è i sorci n e sono assa i 

ghiot t i e f a rebbero g r a n d i s t ragi ne i c a m p i se n o n fossero 

p res i in g r a n n u m e r o nel le t r a p p o l e t e n u t e p e r ta le fine. Il 

p rezzo dei bulbi di b u o n a qua l i tà è di circa c inque lire la 

s a l m a egua le a t r e tomol i ossia 167 litri, e quel lo dello zaf

ferano s tesso va r i a d a cento fino a t r ecen to lire il chilo se 

condo la raccol ta . I coltivatori piccoli sono obbligat i a v e n 

d e r e le loro d e r r a t e al p rezzo de l l ' anno , m a i gross i p ropr ie 

t a r i negl i a n n i d' a b b o n d a n z a m e t t o n o d a p a r t e lo zafferano 

in scatole di la t ta , p e r conse rva r lo finché i merca t i n o n s ieno 

favorevoli, ed in q u e s t o m o d o gross i ss imi p a t r i m o n i si sono 

costi tuit i e a u m e n t a t i , e p iù d ' u n a famigl ia ag ia t a d o v r e b b e 

p o r r e il fiore azzu r ro dello zafferano sul suo s t e m m a . Ta l 

volta il p rezzo della raccol ta di u n a n n o h a s u p e r a t o il va 

lore del t e r r e n o che l 'ha p rodo t to . 

P e r p i ù comple te informazioni vedi u n mio resocon to ne l 

« Yearbook of Pharmacy » p e r l ' a n n o 1875 a p a g . 562. 

C o n t i n u a n d o la flora di q u e s t a zona d a r e m o 1' e n u m e r a 

zione delle p i a n t e i n t e r e s san t i s ia da l la to del la r a r i t à s ia d a 

quello del la loro d i s t r ibuz ione geografica, r i s e r b a n d o le osser 

vazioni p e r la fine di ogni l ista. Nei post i pa ludos i e l u n g o 

1' A te rno t r o v i a m o : 

Myosotis cespitosa Schlz. 
Menna viridis L. 

id. Pulegium L. 
Nasturtium sylvestre Br. 

id. aquaticum L. 
Petasites vulgaris L. 
Potamogetón perfoliatum L. 
Itanunculus lanuginosus L. 

id. neapolitanus Ten. 
id. Lingua L. 

Sparganium ramosum Huds. 
Scrofularia aquatica L. 
Scirpus lacustris L. 

id. Savii S. & M. 
id. palustris L. 

Spircea denudata Prsl. 
Thalictrum flavum L. ; 

Alisma Plantago L. 
Angelica sylvestris L. 
Barbarea vulgaris L. 
Batrachium divaricatum Sch. 

sub B. 

Chcerophyllum temulentum L. 
Cirsium polyanthemumDC. 
Carex vulpina L. 

id. maxima Scop. 
Oyperus longus L. 
Epilobium hirsutum L. 
Hypericum quadrangulum L. 

id. veronense Sclirnh. 
Lyíhrum Salicaria L. 
Lysimachia vulgaris L. 
Lemna minor L. 

idi polyrhisa L. 
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Tragopogon pratense L. Teucrium scordioides Sch. 
Tussilago Farfara L. Valeriana dioica L. 
Typiha anguStifolia L. Veronica prostrata L. 

Sulle rupi del Rio sotto Castelvecchio Subequo si osserva 
il raro Allium ocUroleucum W. & K. colla Campanula fragilis 

var. Cavolini Ten., VOnosma stellulata W. & K., la Mita divaricata 

Ten., con diverse altre piante che si trovano pure in altri 
luoghi intorno ; tali sono : 

Micromeria graeca Benth. 
Medicago prostrata Jacq. 

id. apiculata W. 
id. Gerardi W. & K. 
id. minima Des. 

Myagrum perfoliatum L. 
Nigella damascena L. 
Odontites lutea Siev. 
Ononis Columnce Ali. 

id. Natrix L. 
Onopordum illyricum L. 
Potentilla Mrta L. 
Plumbago europcea L. 
Peucedanum venetum Kch. 
Phlomis Herba- Venti L. 
Picnomon Acarna Cass. 
Mdolfìa segetum Mor. 
Sideritis sicula JJcria. 

id. montana L. 
id. romana L. 

Silene eretica L. 
id. Armeria L. 
id. italica Pers. 
id. in fiata L. 
id. paradoxa L. 

Scolymas hispanicus L. 
Stellerà Passerina L. 
Trifolium angustifolium L. 
Tribulus terrestris L. 
Urospermum Dalechampii Dsf. 

Alyssum cálycinum L. 
id. campestre L. 

Alihcea hirsuta L. 
Arabis hirsuta Scop. 

id. Turrita L. 
Crozophora tinctoria Ad. de Jus. 
Cephalaria leucantha L. 
Centaurea alba L. 

id. Calcitrapa L. 
Carlina corymbosa L. 
Coronilla varia L. 

id. minima L. 
Delphiniiim halteratum S. & S. 
Dianthus silvestris Wulf. 

id. Carthusianorum L. 
id. prolifer L. 

Dactylis glomerata L. var. hi
span-

Baucus Broteri Ten. 
Eragrostis megastachya Lic. 

id. pilosa P. B. 
Erysimum canescens Both. 
Elymus europceus L. 
Farsetia clypeata Br. 
Galega officinalis L. 
Inula salicina L. 

id. montana L. 
Isatis tinctoria L. 
Lotus corniculatus L. 
Lactuca perennis L. 

id. viminea Lic. 

OSSERVAZIONI. 

La flora lungo l 'Aterno concorda molto con quella di al

tri luoghi simili in paesi settentrionali a causa della vicinanza 
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di alte montagne, che esercitano una notevole influenza sulla 

temperatura, però qui abbiamo certe specie meridionali che 

ci rammentano che siamo al sud della catena delle Alpi: tali 

sono Cirsium pólyanthemum DC, Spifcea denudata Prsl., Banun-

culas neapolitanus Ten. ecc. Qui sarà meglio di notare che lungo 

l'Aterno nelle vicinanze di Aquila, precisamente alla villa Ja-

cobucci, si trova la Falcaría Bivinii Host, forse una spece nuova 

per l'Italia. 

La Campanula Cavolini Ten, è una forma di C. fragìlis Cyr.\ 

le sue foglie variabili sono talvolta glabre tal' altra irsute od an

che pelose, e nella forma glabra, sono sovente profondamente 

incise. Comunissima nella Majella, questa pianta diviene rara 

altrove. La Centaurea alba L. è anche molto variabile, la varietà 

più comune qui presenta una soverchia abbondanza di capo

lini, colle divisioni delle foglie quasi filiformi. La, Far setta clipeata 

Br. si -trova in un solo posto alla destra della strada fra Mo

lina e Castelvecchio Subequo, probabilmente trasportata dalle 

pioggie dalla regione sovrastante. I semi di Nigella damascena L. 

sono adoperati dai caffettieri napolitani per dare il gusto di 

fragole ai dolci ed ai gelati. Lt&Ridolfìa segeium Mor. contiene un 

olio essenziale così forte e persistente da farsi sentire anche 

dopo diversi anni. 

La regione boschiva. 

Sul principio del presente secolo non sarebbe stato dif

ficile di definire la flora della regione boschiva. Ora però le 

magnifiche foreste di faggi essendo state tagliate, la parte 

superiore di questa zona è ormai esposta al freddo quasi al 

pari della sovrastante parte rocciosa, ed è stata invasa da 

moltissime piante che prima occupavano un posto più ele

vato, e in questa maniera la posizione primitiva della flora 

è stata completamente cambiata. È facile immaginare, dai 

grossi piedi che rimangono, quanto fossero floridi gli alberi 

che una volta cuoprivano i fianchi di molte montagne abruz

zesi ; ma la cosa che desta meraviglia è come una vegeta

zione tanto rigogliosa abbia potuto svilupparsi ad un'altezza 

considerevole. In certe parti del Sirente, come pure sulla Ma

jella, all'altezza circa di 1600 metri si trovano dei tronchi di 

faggio che hanno un diametro di più df un metro, e questi 

piedi ritengono tuttora il loro vigore, buttando numerosissimi 
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r a m i c h e f o r m a n o p r e c i s a m e n t e la p iù g r a n p a r t e della m a c 

chia al p r e s e n t e g iorno . U l t i m a m e n t e h o po tu to e s a m i n a r e i 

boschi di faggi secolari che es is tono sul m o n t e Got ro in L u -

nigiana, che d a n n o u n a b u o n i s s i m a idea di quelli c h e cuo-

p r ivano a n t i c a m e n t e le m o n t a g n e abruzzes i . In q u e s t e fore

ste, c o m e negl i Abruzz i , n o n corre quas i n e s s u n a differenza 

fra la g r a n d e z z a degli a lber i del la p a r t e b a s s a e quelli .al

l' e s t r e m o l imi te del bosco, c h e si e s t e n d e q u a s i fino al la 

c ima di m e t r i 1637, d i m o s t r a n d o q u a n t o sia g r a n d e l ' influ

enza di u n a g g r u p p a m e n t o di a lber i sul la t e m p e r a t u r a , d a 

poter sp inge r s u e m a n t e n e r e in p ieno v igore i loro m e m b r i , 

che, se fossero isolati, s a r e b b e r o inev i t ab i lmen te r idot t i a p ro 

porzioni m e s c h i n e . P r o b a b i l m e n t e negli Abruzz i , c o m e al 

m o n t e Gotro , vi s a r à s t a t a u n a f rangia di t e r r e n o e rboso so

p r a il l imi te n e m o r o s o ove fiorivano d iverse specie che og

gidì si t r o v a n o s p a r s e ne l la m a c c h i a , obbl igate a r i t i rars i d a 

u n a posiz ione d ivenu ta o rma i t r o p p o espos ta . P a r i m e n t e 

mol te p i an t e e rbacee che sot to la p ro tez ione degli a lber i si 

s a r a n n o a v a n z a t e a d u n l imite p iu t tos to al to, s a r a n n o s t a t e 

obbligate a r i t i ra rs i ne l la r eg ione p i ù b a s s a . I n q u e s t o m o d o 

la flora a t t ua l e del S i ren te offre u n a spe t to a s sa i d iverso d a 

quello ant ico, e le p r e s e n t i condizioni r e n d o n o sav ia u n a divi

sione del la R e g i o n e b o s c h i v a in d u e pa r t i , cioè, quel la p iù 

b a s s a o Nenie-rosa, ove t u t t o r a es is te q u a l c h e r a r o a lbero , e 

l 'al tra più a l t a o del la Macchia ; la p r i m a reg ione si p u ò d i re 

r a p p r e s e n t a t a da l P e r o , e la s e c o n d a dal Fagg io . L a p i ù 

g r a n d e p roporz ione dei pascoli a p p a r t i e n e al la reg ione del la 

macchia , m a dal la p a r t e di Ceresole e de l v e r s a n t e di Gelano 

essi a r r i v a n o fino al la c ima, e b e n c h é in p a r t e sassos i , e so

venti vol te in ter ro t t i d a m a s s e i m p o r t a n t i di rup i , ciò n o n o 

s tan te ci sono dei t appe t i di p r a t e r i e q u a e là, s p e c i a l m e n t e 

verso la c ima, c h e sono t e m p e s t a t i di G e n z i a n e e R a n u n c u l i 

da fare onore a q u a l u n q u e r eg ione a lp ina . •' 

La regione nemorosa. 

Ques ta divisione della z o n a bosch iva pr inc ip ia s o p r a que l la 

coltivata e si sp inge fino all ' a l tezza m e d i a di m e t r i 1300. An

t icamente s c e n d e v a m o l t o p iù b a s s a ne l la r eg ione dei c amp i , 

e su l principio di q u e s t o secolo d ivers i boschi , c h e sono or

ma i spar i t i , d a v a n o rifugio a l l 'orso. Oggidì q u e s t ' a n i m a l e , b e n -
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che di rado, fa le sue visite anco al Sirente ; non trova più 

che la Foresta di Pescasseroli che sia adattata alla sua re

sidenza permanente, perchè là si trova un' abbondanza di 

Peri e radici selvatiche, e per conseguenza non è obbligato 

a fare troppo spesso le sue riviste alle mandrie; i lupi però 

con meno coscienza, si trovano sempre dapertutto, e danno 

molto da pensare ai poveri pecorai. 

In questa regione vivono le seguenti specie: 

Acer campestris L. 
Asplenium Ruta-muraria L. 
Aspenda taurina L. 

id. nitsns Guss. 
id. cynanchica L. var. aristata. 
id. longiflora W. K. 
id. odorata L. 

Alchemilla vulgaris L. 
Aspidium Filix-mas Sw. 
Atropa Belladonna L. 
Anthericum Liliago L. 
Ajuga chia Sdirei). 
Berberís vulgaris L. 
Centaurea ceratophylla Ten. 

id.cyaneaL. 
id. transalpina DC. 
id. amara L. 

Crepis lacera Ten. 
Cotoneaste»- tomentosa Lindl. 
Crupina vulgaris Cass. 
Cerinthe maculata MB. 
Cucubalus baccifer L. 
Chenopodium hybridum L. 
Cephalanthera ensifolia Rich. 
Chamcepeuce strida DC. 
Cytisus Laburnum L. 

Dianthus atrorubens All. 
id. barbatus L. 

Euphorbia nicceensis All. 
Euphrasia officinalis L. 
Echinospermum Lappula L. 
Eryngium amethysiinum L. 
Evonymus latifolius Scop. 
Erysimum cheiranthus Pers. 

id. repandum L. 
Elceoselinum asclepium Bert. 
Geranium tuberosum L. 
Globularia vulgarisL var. elatior. 
Galium vernum L. 

id. verum L. 
id. parisiense L. 

Gnaphalium luteo-album L. 
Rex Aquifolium L. 
Isatis tindoria L. 
Jurinea moschata DC. 
Lapsana communis L. 
Lilium Martagón L. 

id. bulbiferum L. 
Linaria vulgaris L. 

id. purpurea Ten. 
Lavatera ambigua DC. 
Lonicera Caprifolium L. 

Convallaria majalis L. Lactuca viminea Lk 
f '/1 u / 1 , n fm § n M + SI fm r-tf í -, /* I i mm mm mmmmm ~ mm mi / , mmm mm — ~T~ Circcea Lutetiana L. 
Corylus Avellana L. 
Colutea arborescens L. 
Crataegus Oxyacaniha L. 
Delphinium velutinum Bert. 
Draba verna L. 
Digitalis lutea L. 

id. ferruginea L. 

Lunaria rediviva L. 
Lychnis coronaria Lam. 
Laserpitium latifolium L. 
Leucanthemum pollens DC. 
Maihiola varia DC. 
Malope malacoides L. 
Medicago falcata L. 
Melampyrum nemorosum L. 
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Melampyrum cristatum L. 
id. arvense L. 

Milium effusum L. 
Mentha sylvestris var. 

id. pyramidalis Ten. 
Ononis rotundifolia L. 

id. spinosa L. 
Onosma stellulata W. K. 
Onopordon Acanthium L. 
Ptychotis ammoides Kch. 
Plantago media L. 

id. argentea Chaix. 
id. Bellardi All. 

Peucedanum sulcatum Pari. 
id. venetum Kch. 
id. Oreoselinum Mnch. 

Pirus communis L. 
Polystichum Lonchitis Roth. 
Pyrethrum Achillea} DC. 
Phalaris ccerulescens Desf. 
Potentilla hirta L. 
Prenanthes purpurea L. 
Prunus avium L. 

id. spinosus L. 
Pimpinella magna L. 
Quercus Cerris L. 

id. Ilex L. 
Ranunmlus millefoliatus Vöhl. 
Eeseda Phyteuma L. 
Ribes rubrum L. 
Salvia Sclarea L. 
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Sahna argentea L. 
id. pratensis L. 

Saponaria Ocymoides L. 
id. ofßcindlis L. 

Solidago Virgaurea L. 
Sücne Armeria L. 

id. Otites Sm. 
Stellaria nemorum L. 

id. Holostea L. 
Stachys recta L. 

id. annua L. 
Saxifraga tridactylites L. 

id. granulata L. 
Sedum amplexicaule L. 
Sison Amomum L. 
Senecio nemorensis L. 

id. cordatus Kch. 
Sorbus Chamcemespilus Cran. 
Thlaspi arvense L. 
Teucrium Scorodonia L. 

id. Botrys L. 
Tilia europaea L. 
Trifolium ochroleucum L. 
Urospermum picroides Dsf. 
Verbascum Blattaria L. 

id. Lychnitis L. (fl. alb.). 
Urtica pilulifera L. 

id. membranacea Poir. 
Viola tricolor L. 
Xeranthemum inapertum W. 

id. cylindraceum S.S. 

OSSERVAZIONI. 

La Crepis lacera Ten. è una pianta molto velenosa sia per 

l'uomo che per gli animali, però non ho potuto avere notizie 

precise sulla natura del veleno, ma giudicando dalle pro

prietà di diverse specie di quest' ordine, deve essere narco

tico. La Cerinthe maculata M. B. è assai rara e si trova dalla 

parte di Rocca di Mezzo. Dei Melampiri il cristatum è il più 

raro negli Abruzzi. La Salvia argentea L., il Sedum amplexicaule L., 

con altre specie che richiedono una posizione soleggiata, cre

scono sulle « Coste Calde. > . 
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Regione della macchia. 

Questa zona arriva ad un'altezza media di metri 1600. 

Le vallate o t culs de sac • che si presentano lungo il ver

sante orientale del Sirente, hanno le loro basi in questa re

gione, presentando allo sguardo una magnifica serie di Eavari 

o di rupi accessibili soltanto in uno o due punti. Val Lupara 

specialmente merita l'attenzione del botanico, essendo essa il 

posto più fresco della catena, e per conseguenza vanta una 

fiora assai ricca ed interessante ; di più da questa vallata, seb

bene con difficoltà, si può arrivare fino alla cresta. 

Le seguenti specie si trovano nella regione della macchia : 

Anthemismontanavar. Columnae Cer. tomentosumXarvensemihi. 

Ten. 
id. mucromdata Bert. 
id. var. corymbidosa mihi. 

Adoxa Moscliatellina L. 
Arabis Turrita L. 
Astrantia carinthiaca Hoppe 

id. paueiflora Bert. 
Althaea pallida W. K. 
Aconitum Lycoctonum L. 

id. var. neapolitanum Ten. 
Aspidium angidare Kit. 

id. Lonchitis Sm. 
Anthericum Liliago L. 
Adenostyles alpina L. 
Aquilegia atrata Kch. 
JEthionema saxaiile Br. 
Bupleurum cemuum Ten. 
Biasdlettia tulwrosa Kch. 
Biscutella leevigata L. 

id. hispida DC. 
id. macrocarpa DC. 

Bunium Bulbocastanum L. 
Berberis vulgaris L. 
Cerastium tomentosum L. 

id. var. Columned Ten. 
id. strietnm Hke. 
id. apenninum Pari. 
id. arvense L. 

Campanula foliosa Sm. 
id. glomerata L. 
id. persieifolia L. 

Cardiacs defloratus L. 
id. chrysacanthus Ten. 
id. carlinifolius Lam. 

Carlina acanthifolia All. 
Cirsium lanceolatum Scop. 

id. acaule All. 
id. Lobelii Ten. 

Crepis Columnae Frcehl. 
Calamintha grandiflora L. 
Cystopleris fragiüs Bernh. 
Chcerophyllum auremn L. 

id. magellcnse Ten. 
Centaurea incarta Ten. 

id. axillaris W. 
id. transalpina var. DC. 
id. dissecia Ten. 
id. var. humilis. 

Cynoglossum magellense Ten. 
Centranihus angustifolius DC. 
Carex muricaia L. 

id. LinJcii W. 
Cynosurus cristatus L. 
Colchicum neapolitanum Ten. 

id.parvulum Ten. 
Cytisus ramosissimus Ten. 
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Eianthus marsicus Ten. 

id. longicaulis Ten. 
id. deltoides L. 

Erypis spinosa L. 
Euphorbia Myrsinites L. 
Euphrasia pedinata Ten. 
Erigeron alpinum L. 
Epilobium montanum L. 
Echinaria capitata Eesf. 
Gentiana lutea L. 

id. Columnm Ten. 
Geranium sylvaticum L. 

id. reflexum Ten. 
Geiim pijrenaicum Willd. 
Gnaphalium supinum L. 

id. sylvaticum L. 
Helianthemum Fumana L. 

id. vulgare L. var.grandiflorum. 
Hypericum montanum L. 
Herniaria incuria Lam. 

id. glabra L. 
Hesperis matronalis L. 

id. laciniata All. 
id. var. Columnce Ten. 

Iberis Tenorxana EC. 
Lamium longiflorum Ten. 
Lumia spicata L. 

id. maxima EC. 
id. campestris EC. 
id. multiflora Lej. 

Linosyris vulgaris EC. 
Lastrea rigida Presi. 
Ligusticum cuneifolium Ten. 
Lonicera alpigena L. 
Einum catharticum L. 

id. tenuifolium L. 
Melica uniflora L. 
Mercurialis ovata Sternb. 
Myriophyllum spicatum L. 
Narcissus poeticus L. 
Paris quadrifolia L. 
Paronychia Rapala Hacq. 

Primula Balbisii Lehm. 
id. Cdlumnce Ten. 

Pimpinella Tragium Vili. 
Potamogeton crispum L. 

id. natans L. 
Polygonum Bistorta E. 
Pirola secunda L. 
Parnassia palustris L. 
Pedicularis Hacquetii Graf. 

id. fóliosa Jacq. 
id. comosa L. 

Potentilla recta L. 
id. Eetommasii Ten. 

Rhinanthus major Ehrh. 
Ribes alpinum L. 
Sesleria nitida Ten. 
Seseli montanum L. 
Scabiosa ucranica L. 
Solidago Virgaurea L. 
Spiraea Filipendula E. 
Senecio nebrodensis L. 
Scutellaria Columnce All. 
Stipa capillata L. 
Serratida nudicaulis EC. 

— S. cirsoides Ten. 
Süene viridiflora L. 

id. multicaulis Ten. 
id. staminca Bert. 

Trifolium montanum L. 
id. medium L. 

Thalictrum feetidum L. 
Thesium intermedium Sehr. 

id. montanum Ehrh. 
Trinia vulgaris L. i 
Teucrium siculum Guss. 
Trollius europaus L. 
Veronica serpyllifolia L. 

id. Ghamedrys L. 
id. officinalis L. 

Valeriana tripteris L. 
Verbascum floccosum W. K. 

id. pulverulentum Sm. 
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OSSERVAZIONI. 

L a va r i e t à disciflora dell ' Anthemis montana var. Columnce 

Ten., è la p i a n t a conosciuta sot to il n o m e di Santolina alpina L., 

e finora n o n è s t a t a t r o v a t a che a l m o n t e Mor rone ne l la Val

l a t a di Malacupa , ed u l t i m e n t e sul la S c h i e n a d 'As ino da l m io 

a iu to Profeta . UAdoxa Moschatellina è mo l to r a r a negl i Abruzzi , 

c o m e p u r e YAlthcea pallida W.é K.e l a Biasolettia tuberosa Kch., 

c h e si t rovano t u t t e verso Ceresole. Il g r u p p o dei Cerastium è a s 

sai i n t e r e s s a n t e , s p e c i a l m e n t e il C. tomentosum J3 Columnce Ten., 

colle foglie p iù s t r e t t e e a p p u n t a t e e t u t t a la p i a n t a p iù cespi

t o sa e e re t t a che nel la specie n o r m a l e . Il C. apenninum è u n a spe

cie n u o v a del c o m p i a n t o P a r l a t o r e . U n a l t ro Cerastium h o n o 

ta to c o m e ibr ido del C. tomentosum e de l C. arvense L., p o s s e 

d e n d o dei c a r a t t e r i delle d u e specie . 

Il r icettacolo della Carlina acanfhifolia è m a n g i a t o dai m o n t a 

na r i ed h a s a p o r e di nocciuola. L a Centaurea dissecta Ten. var. 

humilis è la C. cinerea Ten. non Lam. Es i s t e a n c h e u n a f o r m a 

n a n a di C. transalpina BC, quas i s e m p r e unif lora. Il Bianthus 

marsicus Ten. n o n è a l t ro che il D. monspessulanus L. L a Gentiana 

lutea L. è m e n o a b b o n d a n t e ne l S i r en t e che ne l la Majella, ove 

in ques t i u l t imi a n n i h a n n o levato cen t ina ia di tonne l l a t e 

della rad ice , che p r i m a fu ce rca ta solo nel le Alpi. L a Gentiana 

Columnce Ten. m i p a r e so l tan to u n a fo rma di G. campestris ; 

il suo ca ra t t e r e specifico p r inc ipa le cons i s t endo n e h ' egua 

g l ianza fra i sepal i , c h e ne l la G. campestris sono inegua l i ; m a 

e s a m i n a n d o divers i fiori del la m e d e s i m a .p i an ta si o s se rva 

m o l t a differenza fra di loro. H o t rova to u n a fo rma i n t e r m e 

dia su l m o n t e Gotro con fiori b i anch i e con sepal i q u a s i 

eguali , perciò credo che i ca ra t t e r i del la specie di T e n o r e n o n 

s ieno a b b a s t a n z a evident i . L a Herniaria glabra L. p r e s e n t a u n 

a spe t to mol to d iverso d a quello del la p i a n u r a . 

Il Lamium longiflorum Ten. del v e r s a n t e occ identa le de l 

Sirente , b e n c h é differisca d a quel lo del la Majella p e r le foglie 

assai p iù piccole ed altri minor i par t icolar i , n o n mi p a r e a l t ro 

che u n a var ie tà . Nella m a c c h i a si t r o v a u n g igantesco Verba-

scum che a r r iva soven t e all 'al tezza di u n m e t r o e mezzo , m a 

colla m i a p r e s e n t e e spe r i enza di q u e s t o g e n e r e n o n h o voluto 
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azzardare di nominarlo. La Paronychia Kapala Hacq., si trova 
molto sviluppata nei pascoli verso Ceresole ove forma dei cu
scini di più di un metro di larghezza. 

R e g i o n e d e l l a c i m a . 

La regione dei Dirupi e quella della Cima hanno tante 
piante in comune che sarebbe inutile dividerle. Mi contenterò 
dunque di segnare con un asterisco quelle specie che ho tro
vato lungo la cresta propria, facendo l'osservazione che la più 
grande parte delle così segnate si trova anche sulle rupi o 
alla testa dei grandi Ravari, come quelli di Val Luparo o 
Valle Serrata. La cresta del Sirente consiste in una serie di 
poggi sassosi con alternanti depressioni che sono fornite di 
scarse praterie. I poggi crescono in altezza dalla parte meri
dionale di Canale (2107 metri) fino alla più alta vetta verso 
la parte settentrionale, chiamata « 11 Sirente, » di metri 2349. 
Pari alla più grande parte dei monti abruzzesi, questi poggi 
sono coperti di una ghiaia fatta dalla disintegrazione della 
roccia per mezzo del gelo e delle intemperie. Quelli che vo
lessero spingere le loro ricerche su questo argomento potreb
bero vedere delle roccie interessantissime alla testa di Valle 
Mandrella presso monte Cavallo nella Majella, che sono tut
tora in processo di spezzatura, dimostrando grosse fenditure 
praticate nella roccia viva, che a poco a poco soccomberà a 
diverse influenze troppo potenti per potervi resistere. 

Fra le diverse forze che travagliano la superfìcie delle 
montagne abruzzesi, nessuna lascia tante traccie di se quanto 
lo sgelo delle nevi ; in prova di questo fatto, basta visitare 
nell 'autunno, i diversi posti ove sono stati i depositi di neve 
nell'estate, e si vedrà immancabilmente delle forti depres
sioni nella ghiaia, quasi sempre in forma di largo imbuto, e 
in certi casi ove la forza distruggitrice ha potuto lavorare in 
uno strato meno resistente, si sono formati pozzi di diversi 
metri di profondità, quasi nella guisa di una fornace da cal
cina; sono le « caldaie dei giganti. » 

Ritornando al nostro scopo principale, cioè la vegeta
zione che cresce framezzo queste dirupi e nella ghiaia dei 
poggi, avremo da stendere una lista piena di specie ricerca
tissime. 
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* Armeria plantaginea L. 
* id. gracilis Ten. 
* id. magellensis Boiss. 

* Astragalus aristatus L'Her. 
* id. depressus L. 
* sirinicus Ten. 
* vesicarius L. 

* Allium tenuiflorum Ten. 
* id. paniculatum L. 
id. sphaerocephalum L. 

* Arabis nivalis Ten. 
* id. alpina L. 
id. brassicceformis Wallroth. 
* id. Tenorii H. P. 

* Asplenium fissum Kit. 
* id. Halleri DC. 
id. Ruta muraria var. 

* Anthyllis montana L. 
* id. floribus luteis. 

* Alsine verna L. 
* id. Arduini Vis. 
— Arenaria Eosani Ten. 

* Alyssum montanum L. 
* id. diffusum Ten. 
id. rupestre Ten. 

Arenaria Saxífraga Fend. 
* id. grandiflora All. 
var. abietina. 

* Alchemilla alpina L. 
Aubrietia Columnas Ten. 
* Avena praetutiana Pari. 
* Anthemis Barrelieri Ten. 

id. mucronulata Ten. 
* Adonis distorta Ten. 

Anemone millefoliata Bert. 
* Androsace villosa L. 
Bellidiastrum Michelii Cass. 
Betonica Alopecuriis L. 
Brassica Gravina Ten. 
* Barbarea bracteosa Ten. 
* Boirychium Lunaria Sw. 
* Calamintha alpina Lam. 
* Carex sempervirens Vili. 

* id. macrolepis DC. 

Chrysocoma Linosyris L. 
* Crepis pygmcea L. 
* Cytisus ramosissimus Ten. 
* Campanula rotundifolia L. 
* Crocus sp. nov. fide Mawii. 
"Doronicum Cdlumnce Ten. 
Daphne glandulosa Bert. 
* Draba cuspidata M. B. 

* id. aizoides L. 
* Dryas octopetala L. 
* Edra ian thus gramini]'alius D C. 
* Erigeron uniflorum L. 
* Festuca ciliata Danth. 

* id. dimorpha Guss. 
* id. Halleri All. 
* id. glauca Lam. 

* Galium magellense Ten. 
Geranium cinereum Cav. 
* Gentiana verna L. 

* id. cestiva B. & 8. 
* id. acaulis L. 
* id. bavarica L. 
id. utriculata L. 
* id. nivalis L. 
id. ciliata L. 

* Genista sagitialis L. 
* Gregaria Vitaliana Duby. 
Globularia cordifolia L. 
Hieracium serpyllifolium Fries. 

id. crinitum S. & S. 
* id. piloselliforme Hoppe. 
id. villosum L. 
id. var. angustifolium. 
id. florentinum All. 
id. Virgaurea Coss. 
id. macranthum Ten. 
id. Schmidtii Tsch. 
id. Jacquimi Vili, 
id. amplexicaule L. 

* Helianthemum polifolium Pers. 
= H. apenninum DC. 
* id. canum Dun. 

* Hippocrepis glauca Ten. 
Hypochceris pinnatifida Cir. 
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* Rutchinsia petrcea Br. * Ranunculus Gouani W. 
* Jberis stylosa Ten. * id. montanus W. 
Isatis alpina All. Bhamnus infectoria L. 
* Juncus Hostii Tausch. id. pumila. L. 

* id. trifidus L. * Saxifraga glabella Bert. 
* Kerner a saxatilis Rchb. * id. porophylla Bert. . 
* Kceleria crassipes Lye. * id. exarata L. 
* Linum alpinum L. id. adscendens J acq. non L. 

id. capitatimi Kit. * id. Aùoon L. 
Leoniodon hispidum L. id. rotundifolia L. 

id. forma glabra. id. controversa Stemb. 
* Linaria alpina Mill. id. Ungulata Bell. 

id. pallida Ten. * id. oppositifolia L. 
* Meum carvifolium Bert. * Sesleria tenuifolia Schrd. 
* Myosotis alpestris Sm. Scrofularia grandidentata Ten. 
* Onobrychis alba Ten. Seduta magellense Ten. 
* Oxytropis cyanea Gaud. * id. atratum L. 

* id. pilosa DC. Silene quadrifida L. 
* id. campestris DC. id. multicaidis Ten. 

* Plantago montana L. * id. acaidis L. 
* id. alpina L. * id. vallesia L. 
* id. maritima L. * id. uniflora Bert. 

* Potentina apennina Ten. * id. alpina Spr. 
* id. alpestris L. Saponaria bellidifolia Sm. 
* id. verna L. * Sempervivum arachnoideum L. 
id. canlescens L. id. tectorum L. 

* Phyteuma orbiculare L. Scabiosa graminifolia L. 
* id. hemispTiericum L. id. pyrenaica All. 

* Boa alpina L. * Senecio Doronicum L. 
Poly gala major Jacq. * id. lanatum Ten. 
Primula ciliata Sehr. Taraxacum apenninum DC. 
* Pedicularis fascicolata Bell. * Veronica apliylla L. 

* id. var. elegans Ten. id. serpyllifolia L. 
* Polygonum alpinum All. id. Orsiniana Ten. 
* Papaver alpinum L. id. Chamcedrys L. 
* Phleum Michelii Pari, non All. * Viola Eugenia Pari. 

= fallax Janka. * id. gracilis S. & S. var. 
* Bobertia taraxacoides DC. m id. calcarala L. 
* Banuncidus brevifolius Ten. * Valeriana saliunca All. 
* id. magellensis Ten. 

OSSERVAZIONI. 

L'Armeria gracilis Ten., secondo Boissier, non è altro che 
VA', magellensis Boiss. Qui sul Sirente l'A. gracilis è, come indica 

Nuovo (Horn. Bot. Bai. 
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il suo nome specifico, molto più gracile del vero tipo della 
A. magellensis che si osserva sul gruppo della Majella ; di più 
i capolini sono più piccoli, la statura più alta ed i fiori di un 
colore più chiaro, sovente quasi bianco; però questi diven
gono più scuri nel seccare, e somigliano all' A. magellensis 
nell 'erbario. Del resto non è da porre in dubbio il giudizio 
del Boissier che ha studiato specialmente questa famiglia. 

UArabis nivàlis Ten. Erborizzando sulla Majella si domanda 
perchè il Tenore abbia dato il nome specifico di nivàlis a que
sta pianta, che fiorisce lontana dalla neve, la quale all 'epoca 
della fioritura si trova assai più in alto. Nel Sirente però l'Ara-
bis nivàlis si trova accanto ai pozzi di neve e così merita il 
suo nome. UAsplenmm Euta-muraria var. jpseudo-fissum mihi 
ha qualche somiglianza all' A. fèssum e cresce assai di rado fra 
Va l Lupara e Vai Serrata. 

UAubrietia Columnce Ten. si trova soltanto sulle pareti roc
ciose, e in questa montagna abita i monti di Ceresole e Ca
nale. L'Adonis distorta Ten. preferisce la ghiaia alla testa di 
Val Lupara per suo habitat, e cerca sempre posizioni domi
nate dai venti freschi e in medesimo tempo situate un poco 
in pendìo. Le Geniiana utriculosa L. e ciliata L. sono poco fre
quenti negli Abruzzi, mentre nelP Appennino più settentrio
nale e sulle Alpi Apuani queste specie sono piuttosto comuni. 

Banunculus magellensis Ten. forma arcuatus (mihi). Questa 
pianta cresce nel Val Lupara vicino alla neve. L a sua sta
tura è il doppio della specie normale, sovente porta due fiori, 
rare volte tre, i pedunculi sono sempre arcati, e le brattee 
bene sviluppate m a variabili, essendo o strettissime o larghe 
con tre o più lacinie. Il Manunculus montanus W., come si os
serva in tutte le montagne abruzzesi, dimostra una varietà 
di forma tale da formare la fortuna di un fabbricante di spe
cie. L a Saxifraga exarata L. mantiene sul Sirente la'sua primi
tiva forma specifica, mentre altrove negli Abruzzi, special
mente nella Majella, è così diversa che Tenore ha fondata la 
sua specie S. ampullacea su una varietà di questa pianta. E 
da notare la presenza di una specie di Crocus sulla cresta ad 
un'altezza di più di due mila metri, e l'occorrenza di due piante 
pirenaiche, il Geranium cinereum Cav. e la Kmleria crassipes Lge, 
che Si trovano in grande abbondanza sul versante ovest di 
Canale. L a Silene vallesia L. è una novità per questa provincia. 
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OSSERVAZIONI GENERALI. 

Il Sirente è un' onda di quel vasto mare di montagne che 
cuopre gli Abruzzi de' suoi fitti cavalloni, che sovente come i 
cavalloni del non lontano Adriatico mostrano le loro chiome 
bianche, per le candide nevi che qua e là persistono du
rante tutta l 'estate. Il resultato di questo aggruppamento di 
alture, molte delle quali contano da due fino a quasi tre 
mila metri d'altezza, è la conservazione di una temperatura 
molto più bassa di quella che potrebbero mantenere le mon
tagne isolate o una catena stretta, anche se avessero una al
tezza maggiore. Grazie a questa temperatura il gruppo abruz
zese ha potuto conservare molto della fiora che nel periodo 
glaciale si estendeva probabilmente su tutta la catena del
l' Appennino. Questa non è pura speculazione, perchè se pre
stassimo fede ai rapporti del Vitman, scritti verso la fine del
l'ultimo secolo, si avrebbe a deplorare la perdita di più d'una 
specie nell 'Appennino toscano e lucchese, quali specie fiori
scono tuttora rigogliosamente negli Abruzzi. È lecito, dunque, 
supporre eh' è seguita per più secoli una graduale estin
zione di certe specie che non hanno potuto più adattarsi 
allo stato di cose ora presentato in quelle parti dell' Appen
nino meno elevate e più isolate del gruppo abruzzese. Que
ste considerazioni rendono l'esplorazione degli Abruzzi di non 
comune interesse ed importanza a coloro che vogliono stu
diare la flora antica dell 'Appennino. Paragonando la flora 
del Sirente con quella della Majella, che a causa delle sue va
riate ricchezze è la montagna più visitata degli Abruzzi, tro
veremo qualche osservazione interessante da fare. Per esem
pio, nella Majella diverse specie che appartengono alla re
gione più alta si sono stabilite permanentemente nelle val
late profonde e fredde, specialmente nella Valle dell 'Orienta; 
tali sono: Saxífraga porophylla, S. glabella, S. controversa, Arenaria 
saxífraga, Brassica Gravinae, Linaria pallida, Sedimi magellense, 
Silene quadrifida ed altre, mentre sul Sirente queste piante 
non si trovano che sulle rupi elevate, non trovando più in basso 
una temperatura adattata alle loro esigenze, così dimostrando 
il fatto che l'habitat di una pianta alpina è regolata dalla 
temperatura più che dalla minore o maggiore densità del
l' aria. 
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B e n c h é ne l S i r en t e n o n si a b b i a n o le va l la te s t r e t t e e p r o 

fonde r infrescate o g n u n a dal la s u a c o r r e n t e di a c q u a di 

n e v e c o m e nel la Majel la , la t e m p e r a t u r a di Val L u p a r a è a b 

b a s t a n z a fredda, graz ie al la s u a posiz ione, e ai suoi g r a n d i 

d i rup i d ispost i in m o d o che i raggi solari vi p o s s o n o p e n e 

t r a r e solo p e r p o c h e ore ne l la s t ag ione ca lda ; i n t a l g u i s a 

ce r t e specie c h e o c c u p a n o g e n e r a l m e n t e u n a posiz ione p iù 

e levata , c o m e p e r e s e m p i o Adonis distorta, Kernera saxatilis, 

Banunculus brevifolius, B. magellensis, Sempervivum arachnoideum, 

Silene acaulis, S. vallesia, h a n n o t r o v a t o q u e s t a pos iz ione 

' favorevole al loro b e n e s s e r e . U n ' a l t r a cosa d e g n a di m e n z i o n e 

è la p r e s e n z a in d ivers i p u n t i l u n g o la c res ta , di ce r t e specie 

del la p i a n u r a , n o t a b i l m e n t e Genista sagittalis, Cytisus ramosis-

simns, Hippocrepis glauca ed Onobrychis alba; le t r e u l t i m e delle 

qua l i s ' i n c o n t r a n o in g r a n copia ne l le regioni b a s s e dell ' I t a 

lia m e r i d i o n a l e . Il S i r en t e p u ò v a n t a r s i d e l l ' a b b o n d a n z a di 

d ive r se specie a lp ine c h e sono t r o v a t e r a r a m e n t e , o c h e m a n 

c a n o affatto nel le a l t r e m o n t a g n e abruzzes i , c o m e s a r e b b e r o 

Polygonum Bistorta, Arabis brassicaiformis, Centranthus angusti-

folius, Kernera saxatilis, Lychnis coronaria, Silene vallesia, Trol-

lius eitropceus, Astrantia carinthiaca ed al tr i . 

F i n a l m e n t e g iud icando l ' i n s i e m e di q u e s t a flora v e d i a m o 

che n o n o s t a n t e il n u m e r o del le specie c h e pos s i ede in co

m u n e colle Alpi, e l ' o c c o r r e n z a di q u a l c h e t ipo s imile a quelli 

del le m o n t a g n e de l l ' a l t ro lido del l 'Adr ia t ico , conv iene r icono

scere V e s i s tenza di u n n u m e r o di spec ie a b b a s t a n z a r i l evan te 

p e r d a r e al la flora u n ' i m p r o n t a s u a par t i co la re . 
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ANZI, M. — A u c t a r i u m a d F l o r a m N o v o - c o m e n s e m e d i t a m a 

I o s e p h o Comolli. Memor i a l e t t a ne l le a d u n a n z e del 1878 

al R e a l e I s t i tu to L o m b a r d o di Sc ienze e L e t t e r e . I n - 4 di 

28 p a g i n e . 

la questa pubblicazione trovansi notate moltissime specie che crescono 
spontanee a Como, con l'indicazione precisa del luogo ove sono state 
raccolte. 
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Atti della Società crittogamologica italiana residente in Mi

lano. Voi. II, dispensa 1. Milano, 1879; in-8. di 140 pagine. 

In questa prima dispensa oltre i Funghi parmensi del Prof. Passerini 
ed il Pugillus muscorum in agro neapolitano lectorum di G. C. Giordano, 
dei quali è stato già reso conto, trovasi la descrizione di una nuova 
Diatomacea di Terracina appartenente al genere Amphora, che riportiamo : 

A. buìlosa Fior. Mazz. Phycoma in vivo cylindro-figuratum ; frustulis 
seriato-stipatis muco involutis; valvis fronte navicularibus, apicibus truncatis, 
e latere cymbiformibus óbtusis productis 0 , m m 164 ad 68 long. 0,m m008 ad 
10 latis ; striis minute uniceUuìatis ; e medio ad latus internum in gonidia de-
mum transeuntibus ; endochromatis sparsis (e forma precipitatione amittitur, 
et aeruginosa chromula in spurco-viridem commutalur). 

CASTRACANE, F . — Se e qual valore sia da attribuire nella de

terminazione delle specie al numero delle strie nelle 

Diatomee. Roma, 1879; in-4. di 19 pagine (Estratto dagli 

Atti dell' Accademia pontificia dei nuovi Lincei, anno X X X I , 

sessione VI del 26 maggio 1878). 

L'A. nel suo scritto dimostra come nelle Diatomacee il numero delle 
strie e la loro finezza sia una qualità di specifica importanza, e come nella 
pratica si serva della fotomicrografia per giungere alle relative misurazioni. 
È riportata in fine una nota di moltissime specie di Diatomacee, per ciascuna 
delle quali è dato il numero delle strie longitudinali e trasversali. 

CATTANEO, A. — I miceti degli Agrumi. Milano, 1879; in-8. 

di 28 pagine con 2 tavole (Estratto dal voi. III dell' Ar

chivio del Laboratorio di Botanica Crittogamica di Pavia). 

L'A. in questa pubblicazione ha riuniti tutti i miceti che nascono e cre
scono sulle Esperidee, dando per ciascuna specie la diagnosi latina e per al
cune ancora le figure. 

Le specie descritte sono le seguenti : 
Ozonium auricomum Link. Bhizoctonia violacea Sol. Sclerotium Citri n. s. 

Sclerotium fructuum Grev. Daedalea unicólor Fries. Schieophyttum commune 
Pries. Diplodia (Sporocadus) Aurantii C. G. Phoma Citri Sacc. Phoma 
Hesperidearum n. s. Septoria Hesperidearum n. s Spliaeronema Citri C. G. 
Gloeosporium aurantiacum Wert. Gloeosporium Hesperidearum n. s. Gatta-
nea Tieptaspora G. C. Echinóbotryum Citri G. C. Stisanus monilioides Cord. 
Epicoccum micropus Cord. Cladosporium herbarum Li . AspergiUus glaucus 
Link. Monilia digitata Pers. Oidium fasciculatum Berk. Penicillium glau-
ettm Link. Polyactis vulgaris Lk. Trichothecium roseum Lk. Fusisporium Li
moni Br. Antennaria oleophila Mont. Hemiscyphe stilboidea Cord. Hyste-
rium Aurantii n. s. Eurotium AspergiUus glaucus De-Bary. Apiosporium 
Citri Br. Pass. Cryptovàlsa Citri n. s. Fumago Cammeliae Catt. Fumago 
Citri Pers. (Tul.). Sphaerella GibeUiana Pass. 
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Le diagnosi delle specie nuove sono le seguenti : 

Sclerotium Citri. 

S. rotundum leviter compressum, vel e multis mìnorìbus conglóbatum, 

extus nigrum muricato-scabrum, intus carnosum album, demum flavescens» 

Substantia interna vix venosa, manifeste tubu7osa. Tubuli dijformes, minuti, 

cavi, eperiplieria tri centrum uteri irregulariter conversi. Hab. in fructibus 

putribus Citri Limoni. 

Plioma Hesperidearum. 

P. maculis orbicularibus, vel sinuosis irregularibus, brunneis, dein ful-

vis, cinereis, exaridis totani fólii substantiam penetrantibus, in anibitu bruneo-

jpurpureis, bi-sex-linearibus ; peritlieciis perexiguis innato-prominulis, nigris, 

ore orbiculari apertis ; sporis ovoideis 3 mk. long. 2 mk. cross. 

Hab. in foliis vivis Hesperidearum. 

Septoria Hesperidearum. 

S. conceptaculis innatis glóbosis, macula fusca exarida insidentibus; 

ostiolis hypopliyllis inconspicuis, sporis linearibus, obtusis, continuis. 

Hab. in foliis Hesperidearum. 

Gloeosporium Hesperidearum. 

G. acervulis sparsis, minutis, magnitudine capitulum aciculi minoris vix 

superantibus,hemispliaericis,primitus epidermide vélatis, demum erumpentibus; 

sporis gelatina junctis, éllipticis, rectis, vel leviter curvatis, diaphanis, hya-

linis, 18 mk. long. 6 mk. crass. 

Hab. in foliis vivis Citri. 

Hysterium Aurantii. 

H. immersum demum emergens, sed paulo prominens, lineare, rarius li-

neari-oblongum, non striatum, atrum opacum, lobis angustis, arde conni-

ventibus, acie acuta rimani linearem angustissimam rélinquentibus ; tliecis 

elongato-clavatis, paraphyses filiformes aequantibus, sporas 8 hyalinas, lineari-

ellipsoideas, 5-septatas, 2-seriales foventibus. 

Hab. ad lignum aridum Citri Aurantii. 

Cryptovalsa Citri. 

G. epidermide decedente demum denudata. Acervuli stromate tecti, sparsi, 

vél non raro confluentes, et per tractus saepe longissimos extensi, parte corti

cali fragiles, ex ostiolis erumpentibus parce prominulis papilloti; stroma ni

grum lignum compenetrans, eiusque substantiam lineolis nigris irregularibus 

inquinans. Pyrenia conferta sed non coalescentia, vertice cum conceptaculi 

strato corticali concreta. Nucleus gelatinosus ex ascis numerosissimis e basi 

attenuata eTliptico-lanceolatU compositus. Asci tenues, diu persistentes, 74 mk. 

long, (pars sporifera); sporidio exigua liyalina cylindraceo-curvula,\ 12 mk. 

long. 3 mk. crass. 

Hab. in radicibus cortice orbatis Citri. 

CATTANEO, A. — La nebbia degli Esperidii. Milano, 1879 ; in-8. di 
6 pagine con 1- tavola (Estratto dal vol. I I I dell' Archivio 
del Laboratorio di Botanica Crittogamica dì Pavia). 

L'A. dice avere esaminato delle arancie ammalate che nei primordi 

della malattia presentano delle macchie livide minutissime le quali poi si di-
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latano prendendo varia forma e grandezza. Qualche giorno dopo che si sono 

formate si coprono di un polviscolo nero, e nello stesso tempo l'arancia 

BÌ' raggrinza e diviene dura. Causa di tale malattia è un parassita appar

tenente al genere Pleospora, al quale viene dato il nome specifico di 

Pleospora hesperidearum. Eccone la frase specifica : 

Pleospora Hesperidearum. 
Maculaeformis, sparsa, brunnea. Hypliis byssoideis ramosis, in strato 

subepidermico fructuum Citri Aurantii vegetantibus quaquaversus, ramulis 
conidiferis assurgentibus macrosporoideis (Sporidesmium piriforme Corda) ; 
peritheciis sparsis, globosis, papiUatis, sub epidermide latitantibus ; ascis ovato-
óblongis, 8-sporis, stipitatis, 120-125 nik. longis ; sporis fuscidulis, ovato-
eTlipticis, muriformi-septatis, 40-50 nik. longis 18-20 mk. latis. 

CAUVET, D . — Corso elementare di botanica. Versione italiana 

autorizzata con aggiunte e note del prof. Gaetano Lieo-

poli. Napoli, 1879. 

Annunziamo la comparsa della traduzione italiana del corso di bota

nica del sig. Cauvet, tradotto dal prof. Pietro Cassella sotto la speciale di

rezione del prof. Gaetano Licopoli che 1' ha arricchita di molte note ed 

aggiunte. 

CESATI, V. — Mycetum in itinere Borneensi lectorum a ci. 

Od. Beccari enumeratio. Neapoli, 1870 ; in-4. di pag. 28 con 

4 tavole (Estratto dal voi. V i l i degli Atti della Beale Ac

cademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli). 

Sono descritte le seguenti specie : 

Agaricus (Trichóloma) sub-gambosus, n. sp. — A. (GlitopUus?) orcellarius, 
n. sp. — A. (Pleurotus) semisupinus, B. Br. — A. (Omphalia) microméles, 
B. Br. — A. (Fiammola) paupercula, n. sp. — A. (Naucoria) Myosotis, Fr. 
— A. (Crepidotus) móttis, Schaeff. — A. (Crepidotus) proteus, Kalchbr. — 
A. (Crepidotus) flavo-marginatus, B. Br. — A. (Crepidotus) pezizula, B. Br. 
-ri A. (Paneolus) papilionaceus Bull.? — Marasmius (CoUybia) oreades, Fr. 
— M. (Mycena) galericula, n. sp. — M. (Mycena) arachnoideus, B. et C. — 
Anthracophyllum n. gen. — A. Beccarianum, n. sp. — Heliomyces pauci-
radiatus, n. sp. — Cantharéllus bicolor, n. sp. — Panus cupulatus, Ehrbg. 
— Lentinus dactyliophorus, Lev. — L. glandulosus, n. sp. — L. Beccaria-
nus, n. sp. — L. setiger, Lev. — L. leucochrous, Lev. — Xerotus ? dasypus, 
n. ap. — Lenzites brunneola, Berkl. — Boletus (ViscipeUis) longicoUis, n. sp 
— B. (ViscipeUis) subtomentosus, L. ? — B. (Galopus Becedens) Mandarinus, 
n, sp. — Polyporus (Pleuropus) amboinensis, Fr. — Polyporus (Pleuropus) 
mastoporus, Lev. — P. (Pleuropus) Lingua, Nees. — P. (Pleuropus) Becca-
rianus, n. sp. — P. (Pleuropus) rhipidius, Berkl. — P. (Pleuropus) erto-
pus, n. sp. — p . (Pleuropus) pólychrous, n. sp. — P. (Pleuropu,s) flabelr 
Uformis, Kltr. — P. (Pleuropus) grammocephalus, Berkl. — P. (Pleuropus) 
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incompletus, n . sp. — P . (Pleuropus) squamaeformis, Berkl. — P. (Pìaco

dermeus) piceus, n. sp . — P . (Pìacodermeus) ungulatus, Bull. — P . (TZaco-
dermeus) fuìvus, Fr. — P . (Pìacodermeus) rufo-flavus, B. et C. — P . ( P t a o -
dermeus) semitostus, Berkl. — P . (Pìacodermeus) bubidus, Berkl. — P . ( H a -
cofZeraews) Aurora, n. sp. — P . (Pìacodermeus) cremorinus, n. sp. — P . (PZa-
codermeus) caliginosus, n. sp. — P . (Pìacodermeus) pusiolus, n. sp. — P . (PZa-
codermeus) sanguinarius, KL — P . (PZacoiermeusJ mélanoporoides, n . sp . 
— P . (PZacocZemeus,) zonalk, Berkl. — P . (Pìacodermeus) crocitinctus, B. et 
C. — P . (Inodermeus) caesiellus, n. sp. — P . (Inodermeus) dermatodes, Lev. 

— P . (Inodermeus) zonatus, Fr. — P . (Inodermeus) confundens, n . sp. — 
P . (Inodermeus) Peradeniae B. Br. — P . (Inodermeus) bivàlvis, Pers. — P . (Tno-
dermeus) ^ersonaitts, B. Br. — P . (Inodermeus) vilis, n. sp. — P . (Inodermeus) 

hirsutus, Fr. — P . (Inodermeus) veìutinus, Fr. — P . (Inodermeus) Hasskarìii, 

Lev. — P . (Besupinatus) Bavenélae, B. Br. — P . (Besupinatus) luctuosus, 

n. sp. — P . fiìeswpinafies) cinerascens, Schwz. — P . (Besupinatus) sarawacensis, 

Brkl. — Daedalealenzitiformis, n.sp.— Z>. platypoda, Lev. — D . sanguinea, KL 

— D . imponens, n. sp. — D . pruinosa, Lev. — D . ? velutina, n. sp. — 
Trametes coUiculosa, Berkl . — Z>. ludificans, n . sp. — D . versatilis, Berkl. 
— Hexagonia subaculeata, n. sp. — ff. polygramma, Mtgn. — IT. «JieZ-
Zma, n. sp. — IT. Cesata, Berkl. — Favólus (Mesopus) cillario, Mntg. — 
J*. (PZeuropus) tesselatus, Mtgn. — (Pleuropus) scaber, Berkl. «or. 
fitsca. — .F. (Pleuropus) scaber, Berkl. «ar. caespitosa, apoda. — .F. ('J.j'Ms^ 
papulosus, n. sp. — P". (Apus) auriculaeformis, n. sp. — F. (Apus) cucuRatus, 

Montgn. —• F. (Aput) transiens, n . sp. — Gyclomyces Beccarianus, n. sp. — 
Laschia lurida, n. sp. — Merulius similis, B. Br.? — M. Crocicreas, n. sp< 

— Sydnum (Mesopus) ferrugineum, Fr . — H. (Apus) Bavahense, Pers. — 
H. (Besupinatum) glabrescens, Brkl. — H. (Bcsupinatum) Cesatii, Brkl . — 
Irpex (Besupinatus) depauperatus, B. Br. — Grandinio crustosa, Pers. — 
Odontia ? farinacea, n. sp. — Badulum mirabile, B. Br. — Beceariella, n. 
gen. — Beceariella ìnsignis, n. sp. — Cladoderris dendritica (Pers.) Berkl. 

— Craterellus spathularius, Berkl. — 0. cornucupioides, Pers. — G. hypo-

byssoides, n. sp. — Thelephora multipartita, Fr . — Stereum (Mesopus) 

spathulatum, Berkl. — S. (Apus) Berkeleyanum, n. sp. — S. (Apus) rubi-

ginosum, Fr. — S. (Apus) ochraceoflavum, Ellis. — S. (Apus) ocrhroleucum, 

Fr. — 8. (Apus) ferrugineum, F r . ? — Auricularia sordescens, n. sp. — A u -

ricularia ? An A. lobata Sommf. ? — Hymenochaete depàllens, B. Br. — Cor-

tìcìum (Himantia) lacteum, Fr. — G. Berkeleyanum, n. sp. — G. Peradeniae, 

B. Br. — Hypochnus ruberrimus, n. sp. — Guepina spathularia, Fr . — 
G. fìssa, Berkl. — G. pàlmiceps, Berkl. — Clavaria intricata, n. sp . — 
G. Thwaitesii, Berkl. — Hirneola hispidula, Berk. — Bacrymyces varius, 

n. s p . — Peziza (Discina) sarmentorum, B. Br. —. P . crocina, Mtgn. — 
P . (Helotium) lenticularis, Bull. — P . epiphyUa, Pers. — P . (Niptera) cine

rea, Batsch. — P . (Dasyscypha) simillima, B. Br. — Helotium agaricola, 

B. Br. — Gyphélla scariosa, n. sp. — Ascóbolus leiocarpus, B. Br. — Pa-

tellaria? Tympanis? — Tympanis vermicularis, n. sp. — HymenophaUus in-

dltsiatus, Oda. — Mutinus? borneensis, n. sp. — Splachnomyces luteus, 

Cda. — Gyathus byssisedus (Jungh.) Tul. — Tulostoma pusillum, Be rk l .— 
Lycoperdum pusillum, Bull. — L. scrobiculatum, n. sp. — Scleroderma co-
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Imrnare, B. Br. — 8. anomalum, n. ap. — Stegasma' pallidum, n. sp. — 
Geaster minimus, Schw. — Hus3eia insignis, Berkl. — 3. pachystélis, n. sp. 
— Mitremyces Junghuhnii, Schldl. et Muli. — Triclwcoma paradoxum, 
Jungh. — Lycogàla? — Arcyria punicea, Pers. — Euteromyxa cerebrina, 
n: sp. — Phacidium dentatum, Fr. — Sypoderma pusillum, a. sp. — Lo-
phodermium, n. sp. — Angelina Beccariana, n. sp. — Hysterium serpens, n. sp. 
— H. Berkéleyanum, n. sp. — Aylographum vagum, Lib. — A. spilomoide, 
n. sp. — Torrubia myrmecophila, (Ces.) Tul. — T. gentilis, n. sp. — T. ophio-
glossoides, (Ehrh.) Tul. — T. Barnesii, (Thw.) n. sp. — T. adpropinquans, 
n. sp. — T. militaris, Tul. — Hypocrea rhytidospora, n. sp. — 3. gelatinosa, 
cum var. unibrina, Fr. — Poronia oedipus, Montgn. — Sphaerostilbe incerta, 
n. sp. — Nectria tabacina, n. sp. — N. hematococca, B. Br. — N. cinna-
barina, Fr. — N. sanguinea, Fr. — N. myriadea, n. sp. — N. coccinea, Fr. 
— Xylaria massula, n. sp. — X . rhizomorpha, Montg. — X . acicula, n. sp. 
— X. aristata, Mtgn. — X . phyllophila, n. sp. — X. axifera, Montgn. — 
X. dichotoma, Kze. — X. caespitulosa, n. sp. — X. scopiformis, (Kze) Fr. 
— X. rhizocola, Mtg. — X. exalbata, B. Br. — X. gigantea, n. sp. — 
X. allantoidea, Bkl. — X . intermedia, n. sp. — X. plebeia, n. sp. — X . com
planata, n. sp. — X . Sypoxylon var. mucronata, Berkl. — X . polymorphs, 
Grev. — X. fissilis, n. sp. — X . rhopaloides, (Mntg.) Berk. — X . Gardneri 
Berkl. — X . melan'axis, n. sp. — X . Guepini, Fr. — X . corviformis, Fr. — 
X. cupressiformis, Fr. — Hypoxylon chalybaeum, Berkl. — JET. microspo-
rum, n. sp. — H. pseudo-tubulina, n. sp. — JET. marginatum, Schw. — 
H. stigmoideum, n. sp. — H. glebulosum, n. sp. — JET. serpens, Fr. — H. ap-
proximans, n. sp. — H. Avellana, n. sp. — H. coenopus, Fr. — H. pavi-
mentosum, n. sp. — H. pauxillum, n. sp. — H. Glavus, Fr. — H. micropus, 
Fr. — H. deustum, Fr. — H. cohaerens,\¥v. var. tenuior. — H. coelatum, Fr . 
— 3. macrocenangium, n. sp. — JET. comedens, n. sp. — H. udum, 
Fr. — 3. tormentosum, n. sp. — 3. pithodes, Berkl. — 3. anthraco-
des, Mtgn. — 3? gangraena, n. sp. — Bypomyces chromaticus, Berkl. ? 
— Valsa ceratophora, Tul.? — V. assimilis, n. sp. — Mélogramma cin
namomi, n. sp. — Cucurbitaria insularis, n. sp. — Aglaospora Beccariana, 
n. sp. — Sphaeria Beccariana, n. sp. — S. scabiens, ri. sp. — S. Leveillei, 
Mtgn.? — S. bombardella, n. sp. — S. alvear, n. sp. — S. macrostomeUa, 
n. sp. — S. arundinacea, Sow. — S. Sarawacensis, n. sp. — S. regulina, 
B. Br.? — 8. tingens, n. sp. — Amphisphaeria Beccariana, n. sp. — A. en-
teroxantha, n. sp. — Gibbera borneensis, n. sp. — Bombardia bertioides, 
n. sp. — BoseUinia nitens, n. sp. — B. spadicea, n. sp. — 2?. hypoxylina, 
n. sp. — B. mammaeformis, C. D r i s ? — B. ignóbilis, n. sp. — B. Beccariana 
n. sp. — Sordaria pachydermatica, n. sp. — S. microspora, n. Bp. — S. gri-
sta, n. sp. — S. Sarawacensis, n. sp. — S. punctiformis, n. sp. — S. cau-
licdla, n. sp. — S. oblectans, n. sp. — Bhaphidospora exilis, n. sp. — B. hy-
strix, n. sp. — SphaereUa Phlegmariae, n. sp. — Sphaeropsis undulata, 

C ? — Dothidea oceanica, n. sp. — D. phasélina, Berkl. — D. grami-
nis, Fr. — B. membranacea, n. sp. — D. hysterioides, n. sp. — Sporormia 
minima, Awd. — Biplodia Badula, B . Br. — Sphaeronema ? aurantiacum, 
n. sp. — Phoma Orchidearum, n. sp. — P. arundinaceum, n. sp. — P. at-
quivocum, n. sp. — Biscosia {incerta). — Mélióla triseptata, B. Br .? — M. amphi-



74 BIBLIOGRAFIA 

triche, Fr. ? — Bhytisma pongamiae, B. Br. — B. Berkeleyanwn, n. sp. —* 
Mélanconium melanoxanthum, B. Br. — PempMdium coffeinum, n. sp. — 
Stitbum graphioideum, B. Br. — S. clavulàtum, n. sp. — Arthrobotryon Bec-
carianum, n. sp. — Cladosporium oceultum, n. sp. — Helminthosporium de
corimi, n. sp. — GMoridìum? lunulatum, n. sp. — C? microsporum, n. sp. 
•— Mesòsporium vélutìnum, n. sp. — Sporidesmium erineoides, n. sp. — 
S. cirrhatum, n. sp. — Aecidium sarawacense, n. sp. — A. fragiforme, n. sp. 
— Ceratitium pliaeosporum, n. sp. — Ustilago endotricha, Berkl. — U. leu
coderma, Berkl. — Xenomyces, n. gen. — X. ochraceus, n. sp. — Scìero-
tium glumàle, n. sp. — S. ligulatum, n. sp. — S. hypocreaemorphwm, n. sp. 
— 8. rliachidopliflum, n. sp. — S. enterophaeum, n. sp. 

CESATI, V. — Alla memoria di sei illustri naturalisti nazio

nali della società italiana delle scienze detta dei X L . Na

poli, 1879 ; in-4. di 53 pagine (Memoria estratta dal tomo 

III delle Memorie della società italiana delle scienze detta 

dei XL). 

Sono le biografie di Domenico Cirillo, Michele Tenore, Guglielmo Ga-
sparrini, Giuseppe De Notaris, Paolo Panceri, Filippo Parlatore. Ogni bio
grafia è seguita da un catalogo delle memorie e delle opere che sono state 
pubblicate da ciascuno. 

CESATI, V., PASSERINI, G. e GIBELLI, G . — Compendio della flora 

italiana. Fase. 21, 22, 23. 

Nei fascicoli 21, 22 e in parte del 23 proseguono le Composte. Nel 23 
principia lo studio della famiglia delle Dipsacacee, della quale trovasi il 
sommario analitico dei generi, e delle specie di Pterocephàlus e di Sca-
biosa. In ogni fascicolo sono 3 tavole. 

COCCONI, G . — Terzo contributo alla flora della Provincia di 

Bologna. Bologna, 1879 ; in-4. di 42 pagine (Estratto dalla 

serie III, tomo X delle Memorie dell' Accademia delle Scienze 

deW Istituto di Bologna). 

Sono enumerate 100 specie di piante. Per ciascuna trovansi delle 
citazioni bibliografiche e l'indicazione del luogo dove e stata raccolta. 

COMES, 0 . — Illustrazione delle piante rappresentate nei di

pinti Pompeiani. Napoli, 1879; in-4. di 74 pagine. 

L' A. da una descrizione delle piante rappresentate nei dipinti Pom
peiani, considerate sotto l'aspetto botanico, mitologico e storico. Per cia
scuna pianta e indicato il luogo preciso dove trovasi figurata. Le specie 
descritte sono le seguenti : 6 
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Acacia vera W . — Acanthus mollis L. — Agaricus déliciosus L. — 

Agrostemma Githago L. — Aloe vulgaris DG. — Althaea rosea L. — 

Amygdalus communis L. — A. Persica L. — Arundo Pliniana Turr. — 

Asparagus officinalis L. — Aster Amellus L. — Castanea vesca Gärtn. — 

Chrysanthemum segetum L. — Cucumis Mèlo L. — Cucurbita Lagenaria L. 

— C. Pepo L. — Cupressus sempervirens L. — Gyperus Papyrus L. — Faba 

vulgaris Moench. — Ficus Carica L. — Gladiolus segetum Gawl. — Me

derà Helix L. — Iris fiorentina L. — I. germanica L. — I. Pseudacorus 

L. — Juglans regia L. — Laurus nobilis L. — Morus nigra L . — Myrtus 

communis L. — Narcissus poeticus L. — N. Pseudo-Narcissus L. — Ne-

lumbium speciosum W . — Nerium Oleander L. — Olea europaea L. — 

Papaver Bhoeas L. — Phoenix dactylifera L. — Pinus Pinea L. — Plata-

nus orientalis L. — Prunus Gerasus L. — Punica Granatum L. — Pìrus 

communis L. — P. Cydonia L. — P. ilfaZas L. — Quereus Bobur L. — 

Uosa damascena. — Ruscus Hypophyllum L. — Sorghum vulgare Pera. — 

Tamarindus indica. — Triticum sativumLa,m. var. aestivum. — VittsviniferaL. 

Le specie seguenti sono dubbie o non ravvisabili attualmente nei di

pinti Pompeiani : 

Allium Cepa L. — Arbutus Unedo L. — Artocarpus incisa Lin. fili? — 

Brassica Bapa L. — Canna coccinea Eosc ? — Cocos nucifera L ? — Con

volvulus arvensis L ? — Corylus Avellana L. — Cucumis sativus L. — 

Hordeum vulgare L. — Hyacinthus comosus L. — Lathyrus Cicera L. — 

Lilium candidum L ? — Mespilus germanica L. — Pancratium maritimum 

L ? — Panicum italicum R . Br. — Pinus halepensis Mill. — Prunus do

mestica li. — Quereus Ilex L. — Baphanus sativus L. 

ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO pubblicato dalla Società critto-

gamologica italiana. Serie II. Fascicolo X V I I I . N. 851-900. 
Milano, 1879. 

In questo fascicolo sono contenute le seguenti specie : 

Lycopodium complanatum L. — Asplenium Adiantum-nigrum L. — 

A. Seelosi Leybold. — Trematodon longicollis Michx. — Tortula fragilis (Hook.J 

Wils. — Jungermannia minuta Crantz. — J. barbata var. quinquedentata. 

— Badula complanata Dumort. 

Polysiphonia variegata Ag . — Dasya rigidula (Kg) Ardiss. — Bhody-

menia palmetta (Esp.). — Halymenia Monardiana Montg. — Bryopsis adria

tica Menegh. — Nostoc lacerum Kg. — N. Muscorum Ag . — Cytonema 

chlorophaeum Kg. — Euactis prorumpens Kg . — Spirogyra retiformis Kg . — 

Grammatophora gibberula Kg. — Bhabdonema adriaticum Kg. — Gom-

phonema tenellum Kg. — Triceratium arcticum Bright-w. 

Peltigera scutata Bagl . e Carest. — Lecidea armeniaca var. nigrita 

Schaer. — Biatorina BouteiUei (Desmaz.) Ai 'nold. 

Marasmius androsaceus Eries. — Pólyporus spumeus Fries. — Puccinia 

Berkeleyi Passer. — P . Asterts Dby. — P . Salviae Unger. — Gemi

nala mélanogramma Magnus. — Peronospora trifoliorum De Bary. — P. sa-

tariae Passer. — SphaeréUa populi Awd. — Hypospüa pustula Karst. — 
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OMerìa obducens Wint. — Glaviceps purpurea Tul. — PhyUacora faUax 
Sacc. — Elaphomyces variegatus Vittad. — Stictis nivea Pera. — Peziza 
coriariae Passar. — Spaihularia floridaPera. — GereosporaBóUeana Spegazz. 
— Periconia chloroeephala Fresen. — Gloeosporium platani Oudm. — G. 
potentiUae Desta, et Oudm. — Fusisporium Biasoìettianum Pries. — En-
tomosporium Mespili Passar. — Septoria crataegi Kickx. — S. ceratoniae 
Passer. 

GIGLIOLI, I. — Resistenza dei semi, e specialmente dei semi 

di medica, all' azione prolungata di agenti chimici gassosi 

e liquidi. In-8. di 32 pagine (Estratto dalla Gazzetta Chi
mica Italiana, tomo IX, 1879). 

L' A. trae dal suo studio le seguenti conclusioni che per ragione di 
brevità riepiloghiamo : 

Riguardo all'azione dei gas sui semi: 
Non tutti i semi resistono ugualmente all' azione dei gas. 
Tutti i semi, qualunque sia la struttura del loro involucro, rammolliti 

nell' acqua vengono rapidamente a morire quando sieno posti in un am
biente diverso dall' aria. 

Sopra un medesimo seme, normalmente secco, i diversi gas agiscono 
diversamente. 

I semi che hanno resistito lungamente a gas molto energici non ger
mogliano'per lo più nel modo normale. 

Riguardo all'azione dei liquidi : 
Non tutti i semi resìstono ugualmente all' azione dei liquidi. 
L'acqua è il solo liquido che induce il rigonfiamento dei semi. 
Pra i corpi liquidi esperimentati dall' A. quello che più facilmente 

viene assorbito dai semi è l'acqua. 
I liquidi diversi dall' acqua agiscono diversamente sugli stessi semi. 
I semi già rigonfiati nell' acqua e posti in contatto con altri liquidi 

perdono rapidamente la loro facoltà germinativa. 
La resistenza dei semi all'azione dei liquidi dipende esclusivamente 

dalla struttura dell' integumento. Quando la temperatura d'ebollizione dei 
liquidi è bassa, i semi ad involucro impermeabile possono resistere lunga
mente ai liquidi bollenti; se la temperatura sorpassa i limiti oltre i quali 
la vitalità non può sussistere (50?) la vitalità è rapidamente distrutta. 

Quando i semi di medica sono esposti lungamente all'azione dell'etere 
e del solfuro di carbonio bollenti, mantengono la vitalità, e cedono ai sol
venti quantità appena apprezzabili di sostanze grasse e ceree. 

Riguardo all'azione delle soluzioni sui semi l'A. conclude : 
Che esperimentando con i semi di medica e quelli di frumento, que-

at' ultimi rimasero rapidamente uccisi (colla sola eccezione della soluzione 
glicerica del solfato di rame dove buona parte dal frumento potè resistere 
anche dopo 41 giorni d'immersione) mentre i semi di medica hanno resi
stito lungamente, ed a volte quasi impunemente, al maggior numero delle 
soluzioni esperimentate. Le soluzioni adoperate furono le seguenti. Soluzione 
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alcoolica d'iodio. — Soluzione alcoolica di bromuro potassico. — Soluzione 
alcoolica di cloruro di zinco. — Soluzione alcoolica di cloruro di mercurio. — 
Soluzione glicerica di solfato di rame. — Soluzione glicerica di triossido 
d'arsenico. — Soluzione glicerica di cianuro potassico. — Soluzione alcoolica 
di canfora. — Soluzione alcoolica di fenolo, — Soluzione eterea di fenolo. — 
Soluzione alcoolica di idrogeno solforato. — Soluzione alcoolica d'anidride 
solforosa. — Soluzione alcoolica d'ossido nitrico. 

GIORDANO, C. — Pugillus muscorum in agro neapolitano 

lectorum. Milano, 1879; in-8. di 54 pagine (Estratto dagli 

Atti della Società Crittogamica Italiana, voi. II, 1879). 

Son enumerate 135 specie di muschi compresi in 59 generi. Per cia
scuna specie oltre molte citazioni bibliografiche trovansi i luoghi dove 
è stata raccolta.. 

LICOPOLI, G. — Gli stomi e le glandole nelle piante. Napoli, 

1879 ; in-4. di 72 pagine con sette tavole (Memoria estratta 
dal voi. Vi l i degli Atti della Beale Accademia delle scienze 

fisiche e matematiche di Napoli). 

L'A. in questo lavoro si è prefisso di chiarire la struttura vera degli 
stomi ed i loro rapporti con le glandole. Viene anzitutto ammesso che il 
cistoma sia parte costante dello stoma, il quale non e un organo ridotto 
alla semplicità d'una apertura lenticolare cinta da due cellule speciali, ma 
un apparato organico a cui il cistoma è necessariamente legato sì da 
farne parte integrante, e che il cistoma non è una semplice introflessione 
della cuticola ed una parte accidentale dell'apparato stomatico, bensì un 
organo vescicoloso, terminato a fondo chiuso, che assume forme varie se
condo la natura della pianta e dell'ordine cui appartiene. Le cellule semi
lunari stomatiche sono sempre due, mai quattro. 

Quanto alla distribuzione degli stomi l'A. gli ha scoperti sulla faccia 
interna dell'ovario, sui fascetti fcrofospermici, sugli ovoli, sulle semenze, 
accanto alle papille stimmatiche ed intorno e nell'orifizio di particolari glan
dole, casi che l 'A. considera come perfettamente consoni alla natura del
l'organo sul quale si riscontrano ; cita altri fatti che lo conducono ad am
mettere che gli stomi, pur conservando la solita struttura tipica, spesso 
prendono parte alla costruzione di organi glandolati ed assumono una fun
zione espulsiva dove più, dove meno sensibile alla vista immediata, e 
che fra le glandole stomatifere ve ne sono alcune che emettono umori 
particolari. Nell'ultima parte del suo lavoro l'A. descrive tre nuove forme 
di glandole calcifere. 

MACCHIATI, L. — Dei principii nutritivi delle piante. Sassari, 

1879; in-8. di 111 pagine. 

L'A. divide il suo lavoro in tre capitoli. Nel primo tratta dei principii 

nutritivi dèlie piante ; nel secondo degli elementi della materia combustibile; 
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nel terzo degli elementi delle ceneri. Nello svolgimento di queste tesi l'A. 
cita i lavori e le opinioni di moltissimi fisiologi e ne riporta talvolta per 
intiero le esperienze di maggiore importanza. 

NICOTRA, L. — Prodromus Florae messanensis. Fase. I, com-

plectens Pitoideas, Diclines, Malvoideas et Geranioideas. 

Messanae, 1878 ; in-16. da pagina 1 a pagina 64 . 

Seguendo la classazione del prof. Parlatore, sono dati brevemente i ca
ratteri di classe, di famiglia, di genere e le frasi diagnostiche delle specie che 
nascono nella provincia di Messina. Per ciascuna specie è notato il luogo 
dov'è stata raccolta, il tempo della fioritura e l'abitazione. 

PAOLUCCI, L. — Primo elenco delle piante più caratteristiche 

dei Monti Sibillini. Ancona, 1879; in-8. di 4 6 pagine. 

In questa pubblicazione sono citate 123 specie di piante fra le più 
caratteristiche dei Monti Sibillini. L 'A. dichiara non aver parlato di 
quelle che detti monti hanno in comune colle minori cime del S. Vi
cino, del Cucco, del Catria, e del Nerone nelle Marche. Per ciascuna specie 
trovasi una succinta descrizione, la sinonimia e la caratteristica sessuale. 

PASQUALE G. A. e PASQUALE, F. — Compendio di Botanica ordi

nato specialmente alla conoscenza delle piante utili più 

comuni. Fisica vegetale. Quarta edizione. Napoli, 1878; 

in-8. di 2 5 4 pag. con 163 figure intercalate nel testo. 

L'A. in questo compendio ha trattato la parte generale compren
dente la istologia, la morfologia, la fisiologia che sono esposte successiva
mente, seguendo in ciò il sistema finora tenuto in tutti i trattati di 
questo genere. Ciascuna parte è svolta con chiarezza e convenientemente 
sviluppata. Nella istologia sono riferite le scoperte e le teorie dei più re
centi istologi. 

PASQUALE, F. — Atlante di piante medicinali. Napoli, 1880. 

Sono dati i disegni delle piante citate nel compendio di botanica dei 

professori V. Tenore e Gr. A. Pasquale. In molte figure oltre il disegno 

della pianta intiera, trovasi con sufficiente ingrandimento l'analisi dei fiori 

e la figura del frutto. 

PASSERINI, G. — Funghi parmensi enumerati. In-8. di 47 pa

gine (Estratto dagli Atti della Società crittogamica Italiana, 

voi. II). 

In questo lavoro si trovano enumerate 150 specie del genere Septoria, 
parecchie delle quali nuove. Per molte è riportata la frase diagno
stica, e numerosissime sono le citazioni bibliografiche e di exsiccata. Ci
tiamo il nome delle specie che sono proprie dell' A. : Septoria ViticéUae, 
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— S. Màhoniae — ' S . Mélandrii — S. Oitri — S. Limonum — S. ramealis 
— S. vineae — S. (?) tomipara — S. Balsaminae — S. StapTiyleae — 
8. (?) Evonymi japonicae — S. Goriariae — S. cathartica — 8. Laburni 
— 8. stipularis — S. sylvestris — S. Siliquastri — S. (?) Lauro-cerasi — 
S. Arunci — S. Sorbi-hybridae — S. Chamaenerii — S. Eryngii — S. urens 
— S. Farfarae — 8. socia — S. Doronici — S. Ptarmicae — S. Oarduncuìi 
— S. Scólymi — S. Intybi — S. Lactucae — S. Orni — S. Sambucae — S. ne-
riicola — S. Digitalis — S.\Lycopi — 8. Salviae — S. Lamii — 8. plantaginea 

— S. Thumeniana — 8. moricola — S. aegirina — S. Tremulae — S. bettolina 
— 8. Spargami — S. Gladioli — S. Paridis — S. Ornitliogali — 8. Colchici 
— 8. Solosclioeni — S. Scirpoidis — S. riparia — 8. Caricis — S. 
Leersiae — S. Donacis — S. Rólci — 8. Melicae — S. (?) rnacropoda — 
S. Brachypodii — 8. sylvatica — S. glumarum — S. gracilis — S. mu-
rìna — 8. aquilina. 

PESCETTO, G. B. — Biografia del prof. Domenico Viviani. Ge

nova, 1879; in-8. di 26 pag. (Estratto dal Giornale della 

Società di Letture e Conversazioni scientifiche). 

In questa biografia è narrata la vita del prof. Viviani, e sono citati i 
titoli dei lavori di maggiore importanza. In fine trovasi il catalogo delle 
opere e memorie pubblicate dal Viviani. 

PICCONE, A. — Catalogo delle Alghe raccolte durante le cro

ciere del Cutter Violante, e specialmente in alcune pic

cole isole mediterranee. Roma, 1879; in-4 di 19 pagine 

(Estratto dagli Atti della Reale accademia dei Lincei, serie 3, 

voi. IV). 

In questo lavoro sono enumerate 71 specie di alghe comprese in 46 
generi. Notiamo una nuova specie di Palmopliyllum chiamata P. Gestroi. 
La frase specifica è la seguente : 

Phycoma cartilagineum, atro-virens fere nigrescens, callo centrali affi-
xum, piane expansum, leviter lobatum, margine revolutum. 

Troviamo ancora una nuova varietà di Hàlimeda Tana, detta dall'A. 
S. Tuna fi Albertisii, (articulis fronde complanatis, cuneato-rotmidatis). 
Seguono 8 elenchi parziali delle alglie raccolte specialmente in alcune 
piccole isole mediterranee. 

PICCONE, A. — Primi studii per una monografia delle princi

pali varietà d'ulivo coltivate nella zona ligure (provincia 

di Genova, Porto Maurizio e Massa-Carrara) pubblicati 

per cura del Comizio Agrario di Genova. Genova, 1879 ; 

in-8. di 25 pagine. 

Sono descritte 13 varietà dell' Olea europea. Oltre la descrizione dei 
caratteri che le distinguono son date delle notizie interessanti per il lato 
agronomico. 

A. M. 
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N O T I Z I E . 

In seguito ai concorsi sostenuti, sono stato provvedute le cattedre di 
botanica e le direzioni dei relativi orti botanici con la nomina di profes
sori ordinari nelle seguenti università : a Torino il Prof. Arcangeli di Fi
renze, a Bologna il Prof. Gibelli di Modena, a Padova il Prof. Saccardo. 

Il concorso per esame alla cattedra di botanica nell'università di SaB-
gari non ha avuto esito felice, nessuno dei concorrenti essendo stato di
chiarato eleggibile. 

Crediamo che quanto prima sarà apertoci concorso alla cattedra di 
botanica all'università di Modena. 

Il Dott. 0. Penzig dall' assistenza alla cattedra di botanica a Pavia 
è passato a quella di Padova. 

L'erbario di Grisebach, ricco di 40000 specie, e rimasto in dono alla 
università di Gottinga. 

Il Prof. Agardh essendosi ritirato dalla cattedra di botanica a Lund, 
gli è subentrato il Dott. Areschoug. 

Il Dott. Thwaites si è ritirato dalla direzione dell'orto botanico di 
Peradenia nell'isola di Ceilon; ed è stato sostituito dal Sig. Trimen del Mu
seo Britannico. 

È morto in età di 72 anni il Prof. Fenzl di Vienna. 
È morto in Londra in età di 90 anni il botanico John Miers, noto per 

i suoi viaggi nel Cile e per lavori litografici. Ha lasciato il suo erbario al 
Museo britannico. 

Dalla stamperia e libreria Cari Gerold's Sohn in Vienna è uscita un'opera 
botanica in foglio, da mettersi fra le più cospicue per la bellezza dell'ese
cuzione tipografica e delle tavole. È intitolata « Aroideae Maximilianae, » 
comprende le descrizioni, fatte dal dottor Peyritsch sulle note manoscritte 
dello Schott, delle Aracee raccolte nel viaggio eseguito negli anni 4859-60 
al Brasile dall'Arciduca Massimiliano, che fu poi Imperatore del Messico. 
Le 12 tavole in cromolitografia rappresentano quasi tutte specie nuove 
dello Schott. 

È stata pubblicata una seconda parte del Conspedus florae europaeae 
del Nyman, di cui già si è parlato al voi. XI, pag. 128 di questo Giornale. 
Va dalle Pomaceae alle Bicomes, e costa 4 lire. L'autore la spedisce franca 
a chi gliene manda l'importare a Stocolma, Brurikébergs borg, 2. 

T. C. 





U t Gozani Pisa. 
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FASCICOLO I I . — APRILE 1880 . 

FLORAE P A V E N T I N A E T E N T A M E N , A U C T O R E LUDOVICO 
CALDESIO (Continuano). 

Stapliylea piíanata, L. sp. 386; Bertol. fl. it. 3. p. 491; Pan. fl. 
it. 5. p. 419; Ic. Lamí. ill. tal. 210. 

Habui ex Bontana. 5 

Evonymus europaeus a, L. sp. 286; Bertol. I. c. 2.p. 670; 
Parí. I. c. 432. 

Ad sepes Faventiae extra portam Bavegnana a S. Boceo, 
in Sarna, in rupestribus montis Mauri alia groita di Ti
berio. 5 

Paliaras aastralis, Qaertn.; Bertol. fl. it. 2.p. 667; Parí. fl. it. 
5. p. 477; le. P. aculeatus, Lamk. ill. tai. 210. 

In sylvaticis di Castelraniero. 5 

Rhamnus Alaternas, L. sp. 281; Bertol. I. c. 661; Pari. I. c. 
443; Ic. Chis. hist. 50. 

Agrorum ad margines in Errano, Castelraniero. 5 
Nuovo Giorn. Bot. Itcd. 6 

SÜBCTASSIS II. — CALYCIFLORAE. 

ORD. X X . — Celaslraceae, Lindi. 

ORD. X X I . — Rhamnaceae, Lindi. 
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ORD. XXII. — TerewintSiaceae, Juss. 

Pistacia Terebintlins, L. sp. 1155 ; Bertol. fi. it. 10. p. 347 ; 
Pari. fi. it. 5. p. 381 ; le. ChbS. hist. 15. 

In asperis di Bontana et montis Mauri. 5 

Ailantus glamlulosus, Desf.; DC. prodr. 2.p. 89. 
Huc illue subspontanea et infesta. 5 

ORD. XXIII. — Leguminosae, Juss. 

TRIB. I. — LOTEAE, ВС. 

Spartium junceum, L. sp. 995 ; Bertol. fi. it. 7. p. 327 ; le. Spar-
tium Dioscoridis, Clus. hist. 102. 

In sterilibus collium di Sarna, Castelraniero, Quartolo, Pi
devra, alibi que. 5 

Genista tinctoria, L.; Koch syn. 131 ; Boiss. fi. orient. 2. p. 43. 
In sylvaticis di Pergola. 5 

G. elatior, Koch l. e. ; Boiss. l. e. 44. 
In dumetis di Sarna, et sylvaticis di Castelraniero. 5 

G. ovata, W. et K; Koch l. c. ; Boiss. I. c. 45 ; Bertol. I. c. 354. 
In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Errano, Castelra

niero, Pergola, Pidevra. 5 

G. germanica, L. sp. 999; Bertol. I. c.361; le. Fuchs. hist. 220. 
In pascuis et sylvaticis collium di S. Biagio in Collina, Ca

stelraniero. ъ 

Cytisus sessilifolias, L. sp. 10il; Bertol. I. c. 552; le. Lami, 
ili. tab. 618. f. 2. 

In saxosis montis Bontana, et in collinis di S. Biagio in 
Collina, S. Lucia delle Spianate. 5 

C. hirsutus, L.; Koch syn. 134. 
fi ciliatus, Koch l. e. 
In pascuis et sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Castel

raniero; fi iisdem in locis ac ce, nec non in monte della 
Bicocca, Pidevra. 5 

Ononis spinosa, L.; Koch syn. 136; Boiss. fi. orient. 2. p. 56; le. 
Zannich. ist. lab. 210; Coss. et Germ. atl. fi. par. tab. XI. f. B. 

fi mitis, L. sp. 1006: junior, caule inermi. 
In pascuis et arvis ubique ; fi in Castelraniero. \ 
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Oss. L ' e s e m p l a r e del la va r i e t à fi d a m e raccolto è mo l to 

g iovane , coi soli fiori, ed h a la r ad ice dello s t e s so a n n o . 

P a r m i n o n differisca dal la spinosa che p e r la m a n c a n z a 

degli spini , e n o n la si dovesse cons ide ra r e che la 0. spi
nosa s t e s sa fiorente ne l p r i m o a n n o . 

O. C o l u m n a e , Ali. fi. ped. 1. p. 318; Koch syn. 136 ; 0 . Cher ler i , 

Bertol. fi. it. 7. p. 382; l e . Column, eephr. 301; All. I. e. tab. 20. f. 3. 

I n pinet is di Casielraniero, in pascu i s m o n t i s Mauri . £ 

O. toreviflora, DC. prodr. 2. p. 160 ; Guss. fi. sic. syn. 2. p. 261. 

I n decl iv ibus di Pergola. © 

O. p i n g - u j s , L. sp. 1009; 0 . Na t r ix a, DC.prodr. 2. p. 159: cau le 

c rass io re q u a m in 0. Natrici, foliis ma jo r ibus , vexillo flavo 

concolore. 

In g lareos is to r ren t i s Sentria a d rad ices m o n t i s Maur i . $ 

A n t h y l l i s V u l n e r a r i a , L.; Koch syn. 137; l e . Lamk. ili. 

tab. 615. f. 1. 

a vu lgar i s , Koch l. c. 

fi po lyphyl la , Koch l. c. 

7 rubrif lora, Koch l. c. ; A. Dillenii, Bor. fi. cenlr. 2. p. 146. 

In pascu i s di S. Marnante; fi in m o n t e della Pietra, se-

cus v i a m della lana p r o p e il Mio di Discia, in p ra t i s di 

Gallisterna ; y in m o n t e della Dicocca. % 

M e d i c a i o l u p u l i n a a. v u l g a r i s , Koch syn. 139 ; l e . Gill, et 

Magni, fi. fr. 103. f. 51: s t ipul is den t icu la t i s , l e g u m i n i b u s 

glabris vel pilis non articulatis p u b e s c e n t i b u s . 

I n p a s c u i s di Sama, Casielraniero et alibi. O 

M. W i l l d e n o w i i , Donnig. ; M. l upu l ina fi W i l l d e n o w i a n a , 

Koch l. e.: s t ipul is s u b i n t e g r i s , l e g u m i n i b u s , pilis pa t en t i -

b u s articulatis, glanduloso-pilosis. 

I n p a s c u i s di S. Lucia delle Spianate, Sama, Errano. 0 

M. s a t i v a , L. sp. 1096; Dluff et Fing. comp. fi. germ. 2. p. 161; 

Bertol. fi. it. 8. p. 265; l e . Hort. Boni. 7. tab. 41; Gill, et Magn. 

I. e. f. 51. 

In pascu i s di Errano, Fognano. % 

M. g l o m e r a t a , Balb.; Bluff, et Fing. I. c. 162; DC.prodr. 2.p. 174; 

DNtrs. rep. fi. lig. 103; M. falcata S g landulosa , Koch syn. 138. 

A g r o r u m a d m a r g i n e s in Casielraniero. % 
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M . falcata, L. sp. 1096 ; a, Bluff, et Fing. I. c. 161 ; Ic. M. flore 
flavo, Clus. hist. CCXLI1I; Gill, et Magn. I. c. 53. 

Ad vias in Errano. Castelraniero, in pascuis di Ceppa-
rano. % 

M . orbicularis, All. ; Willd. en. h. ber. 801; Koch syn. 139 ; Ic. 
Moris fl. sard. tab. 37. 

In herbidis di S. Lucia delle Spianale, Cepparano, M. Mauro, 
Gdllisterna. © 

Mi tuberculata, Willd. sp.pl. 3. p. 1410 ; Koch syn. 140; Bertol. 
I. c. 296; Ic. Moris I. c. tab. 44. 

Inter segetes in Errano. © 

M . apiculata, Willd. I. c. 1414; a, Koch syn. 142; Bertol. 
I. c. 274. 

Agrorum ad margines in Gallisterna. © 

M . denlsculata, Willd. I. c; a, Koch syn. 142; Ic. Moris I. c. 
tab. 48. 

Inter segetes di Errano, Sarna, Moronico, Urbiano, Bri-
sighella. © 

M . nigra, Willd.; Bertol. I. c. 279; M. pentacycla, DC. cat. 
monsp. 124 ; Ic. Moris, oxon. 2. sect. 2. tab. 15. f. 19 (legumina 
tantum et spinarum longitudinem exacte refert) : a lap-
pacea differt leguminibus subpentacyclis suborbiculatis 
utrinque convexis, nec planis, spinis brevioribus. 

In agro Tunetano Medicaginem legi, quae multum habet 
M. nigrae, nec differt nisi legumine subduplo maiore, su
bovato vel cuneato, spinis latitudinem subaequantibus. 

Inter segetes di Errano. © 

M . minima, Lam.; a. Koch syn. 141; a, Bertol. I. c. 303; Ic. Zan-
nich. hist. tab. 171. f. 1. 

In pascuis aridis di Moronico, Castelraniero, Pergola. Q 

M . maculata, Willd. I. c. 1412; Kochl.c; Bertol. I. c. 282; 
M. cordata, Lam. diet. 3. p. 636 ; Ic. Moris I. c. tab. 50. 

ß parvula : multo minor, foliolis haud in centro macu-
latis, sed e basi macula ampia subtriangulari ultra me
dium influente atrosanguinea notatis. 

In pratis di Errano et alibi ; ß viarum ad margines in 
S. Marnante. © 
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M. Gerardi, Willd. l.-c. 1415; «, Koch syn. 140; M. villosa a, 
DC. fi. fr. 5. p. 545 ; Ic. Moris li c. tab. 43. 

In arvis di Errano, Vrbiano. 0 

Trigonella Faenum-graecum, L.; Koch syn. 142; Bertol. 
fi. it. 8. p. 250; Ic. Fuchs. hist. 798. 

In arvis montis della Pietra, Montana, Castelraniero et 
alibi. © 

Melilotus alba, Lam. diet. 4. p. 63; Koch syn. 144 ; Camel 
eri. tose. 86 ; Ic. Coss. et Germ. atl. fi. par. tab. XI. f. H. 

In incultis circa Faventiam, in Errano, Cepparono. O 0 

M. arvensis a, Wallr. sched. 391; M. officinalis a, Koch 1. c.; 
Ic. Coss. et Germ. 1. e. f. E. 

In pascuis di Sama, Castelraniero. Q © 

M. palustri!», Kit. in DC. prodr. 2. p. 187; Bor. fi. centr. 151; 
M. macrorrhiza fi palustris,Koch.1.c. 144;Ic. Cosset Germ. 
1. e. f. F. 

In montibus della Pietra et della Bicocca legit Bacca-
rini. 0 0 

Trifolium angnstifolium, L. sp. 1083 ; Sav. obs. 58 ; Bertol. 
fi. it. 8. p. 172; Ic. Barr. ic. 698. 

In pascuis, viarumque ad margines in Errano, Castel
raniero, Pidevra, in montibus di Biolo, in monte Mauro. © 

T. rubens, L.; Sav. I. c. 55; Koch syn. 146; a, Bertol. I. c. 170; 
le. Trifolii majoris III altera species, Clus. hist. CCXLVI. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, et montis della 
Bicocca. % 

T. incarnatum, L. sp. 1083; Sav. I. c. 35; Bertol. I. c. 178; le. 
Barr. ic. 697. 

In pratis et arvis di S. Biagio in Collina, Errano, Castel
raniero. 0 

T. arvense, L. sp. 1083; Bor. fi. centr. l.p. 174; fi strictus, Koch 
syn. 148; le. Barr. ic. 901. 

In arvis di Errano, et alibi frequens. O 

T. lappacenm, L. sp. 1082; Sav. I. e. 20; Bertol. I. e. 140; 
Ic. Moris fi. sard. tab. 62. f. 1. 

In arvis di Bivalta, Sarna, Quartolo, Castelraniero, Per
gola. 
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T. striatum, L. sp. 10S5; Sav. I. c. 39.; Grcn.et Godr. fi. fr. 1. 

p. 412 ; Ic. Vaili, paris. tab. 33.- f. 2. 

In sylvaticis di Castelraniero et in arvis di Soma. © 

T. scabrum, £. sp. 1081;Sav. I. c. 45; Bertol. I. c. 124;lc. Vaili, 

paris. tab. 33. f. 1. 

Ad viarummargines di Castelraniero, Pidevra, et inpascuis 
montis Mauri, Pergola, Cepparano. © 

T. ochroleucuni, L.; Koch syn. 116; Sav. I. c. 62; a, Bertol. I. 

c. 158. 

In sylvaticis collium di S. Lucia delle Spianate, Castel

raniero, Pidevra, Rontana, inter segetes di Urbiano. % 

T. medium, L. ; Koch syn. 145; Sav. I. c. 51; Bertol. I. c. 166. 

In sylvaticis collium di S. Lucia delle Spianate, Castel

raniero, Pergola. % 

T. pratense, L.; Reich, fl. exc. 494; a, Bluff, et Fing. comp.fl. 

germ. 2. p. 178. 

,8 sativum, Bluff, et Fing. 1. c.; T. sativum, Reich. I. c. 

7 gracilescens, Ser. in DC. prodr. 2. p. 195. 

In pascuis di Errano; S Rontana; y Castelraniero, monti 

di Riolo. %. 

T. flavescens, Tin.; Guss. syn. 2. p. 331 ; Gren. et Godr. fl. fr. 

1. p. 407; T. pallidum, Sav. I. c. 32; Bertol. I. c. 165. 

Secus amnem Lamone a Faenza, in sylvula del monte di 

S. Lucia delle Spianate. © 

T. stellatimi, L. sp. 1083; Sav. I. c. 30; Bertól. I. c. 134; Ic. 

Barr. ic. 860 -, Gill, et Magn. fl. fr. 103. f. 46 et 47. 

In pascuis montis della Pietra, Poggio, Castelraniero, 

Qiiartolo, Rontana. © 

T. repens, L. sp. 1080; Sav. I. c. 86; Bertol. I. c. 106; Ic. Mich, 

nov. pi. gen. tab. 25. f. 4. 

In pratis et pascuis di Castelraniero, Celle et alibi fre-

quens. % 

T. nigrescens, Viv. fi. ital. fragni. 12; Bertol. I. c. 113; Ic. 

Viv. I. c. tab. 13 ; Mich. I. c. f. 3 et 6. 

In pascuis di Sama, Errano, Castelraniero. © 

T. subterraneum, L. sp. 1080; Sav. I. c. 12; Bertol. I. c. 132; 

Ic. Raj. syn. tab. 13. f. 2; Barr. ic. 881. 



FLORAE FAVENTlt fAE TEKTAMEN 87 

I n pascu i s di Sarna loco dicto la Riva a d a m n e m La-
mone. © 

T. r e s u p i n a t u m , L. sp. 1086; Sav. I. c. 79; Bertol. l.c. 135; 
Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. ili ; l e . Lamh. ili. tal. 613. n. 5. 

V i a r u m a d m a r g i n e s c i rca F a v e n t i a m et in h e r b i d i s di 
Montefortino, Moronico, Foggio, Pidevra. © 

T. f r a g i f e r u m , L. sp. 1086; Sav. I. c. 76 ; Bertol. l. c. 189; l e . 

Vaili, par. tab. 22. f. 2 ; Barr. ic. 852. 

I n p a s c u i s v i a r u m q u e a d m a r g i n e s della Cosina, Sama, 
Castelraniero e t alibi. $ 

T. a g r a r i u m , L. sp. 1087; T. c a m p e s t r e , Bor. fi. centr. 2. p. 160; 

le . Vaili. I. e. f. 3. 

I n pascu i s et a rv i s u b i q u e . © 

D o r y c n i u m l i e r b a c e u m , Vili; Koch syn. 151; Gren. et Godr. 

fi. fr. 1. p. 426; Bertol. fi. il. 8.p. 241. 

In sylvat icis col l ium di Castelraniero, Pidevra et alibi. $ 

B o n j e a m a l i i r s u t a , Beich. fi. exc. 507 ; Bertol. fi. it. 8. p. 236. 

Coll ium in decl ivibus et sylvaticis di Errano, Castelraniero, 

Pidevra, et alibi. % 

L o t u s c o r n i c u l a t u s , L. sp. 1092 : cau le te re t i farcto vel in 

sicco r a r o t enu i t e r fistuloso, laciniis calycis e b a s i t r i an 

g u l a n s u b u l a t i s t u b u m s u b a e q u a n t i b u s , alis la te obo-

vat i s . 

a vu lgar i s , Koch syn. 151. 

j3 cil iatus, Koch l. e. ; Boiss. fi. or. 2. p. 165: foliolis sti-

pu l i sque acu t io r ibus longe ciliatis, et q u a n d o q u e p r a e s e r -

t i m s u b t u s pi losiusculis . 

7 h i r s u t u s , Koch l. e; L. vil losus, limili, par. ed. 2'. 

p. 387. 
3 m i n o r : a va r ie ta te y differt s t a t u r a foliisque m u l t o m i -

n o r i b u s . 

£ s t enodon , Boiss. I. e. 166: p l u s m i n u s h i r s u t u s , laci

niis calycinis t u b o longior ibus , bas i a n g u s t i o r i b u s . 

í angust i fol ius : decumbeniis h ab i t u , sed differt laciniis 

calycis bas i l a ta t r i a n g u l a n t u b u m s u b a e q u a n t i b u s . 

I n p r a t i s et pa scu i s di Errano; fi Beda, Sarna, Castelra

niero, Poggio, Pidevra, Possano; y circa F a v e n t i a m , Errano, 

Castelraniero, pidevra ; 3 in Montefortino ; è S.' Biagio in Col

lina, Errano, Castelraniero, Cereto; c Sarna. % 
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It. d e c u m b e n s , Poir.; Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. 431 ; Bertol. 
fi. itàl. 8. p. 226; Guss. syn. 2. p. 353; Tod. fl. sic. exs. n. 1132: 
caule in vivo farete-, in sicco fistuloso ; fol iorum inferio-
r u m foliolis obovat i s , s u p e r i o r u m lanceola t i s ; laciniis ca-
lycinis lanceola to- l inear ibus t u b o long io r ibus ; alis oblongo-
obovat is . 

fi g r ac i l i s : foliis m i n o r i b u s , capi tu l is d e p a u p e r a t i s . 
I n he rb id i s et p r a t i s di S. Lucia delle Spianate, Poggio, 

Errano; 8 in sylvaticis della lana. 

li. t e n u i s , Kit,; Koch syn. 155; Gren. et Godr. I. e. 432; Ber
tol. I. e. 227; L. tenuifolius, Beich. fl. exc. 506 : cau le com-
press iuscu lo , in vivo subfarc to , i n sicco fistuloso ; foliis 
angus t i o r i bus , l inear i - lanceola t is ; laciniis calycinis e l a t a 
bas i lanceola t i s , t u b o s u b b r e v i o r i b u s ; l e g u m i n i b u s b re -
v io r ibus ; al is u t in decombente. 

fi brevifol ius ; L. t enu i s , Tod. fl. sic. exs. n. 1133 : foliis 
m u l t o m i n o r i b u s , foliolis obovat is , fo l iorum s u p e r i o r u m 
lanceola t is , s t ipul is obl ique ovat is s u p e r i o r i b u s lanceola t is . 
A s imi l l imo decumbente fi gracili caiycis laciniis bas i lat iore 
t u b o s u b b r e v i o r i b u s s t a t i m d ignosc i tu r . 

I n a rv i s , pa scu i s , et a d v i a s circa F a v e n t i a m , Moniefor-
iino, Santa, Errano, Pidevra; fi Sartia, Castelraniero. %> 

T e t r a g o n o l o f o u s s i l i q u o s u s , Both tent. l.p. 323; Koch syn, 
p. 155 ; l e . Lami:, ill. tab. 611. f. 2. 

I n p a s c u i s h u m i d i s di Errano, Poggio, M. della Bi
cocca. % 

G a l e g a o f f i c i n a l i s , L. sp. 1062; l e . Lamb. ill. tab. 625; Flench 
pi. med. 6. tab. 574. 

fi albifiora, Gandg. fl. gali. exs. n. 865. 
I n pascu i s e t a d r i p a s in Sarna, Cepparano, Castelraniero 

et a l ibi ; fi in decl iv ibus di Castelraniero. %• 
R o b i n i a P s e u d o a c a c i a , L.; Gren. et Godr. fl. fr. 1. p. 455; le. 

Lamie, ill. tab. 606. f. 1. 
H u e illue s u b s p o n t a n e a . 5 

C o l u t e a a r b o r e s c e n s , L. sp, 1045; Bertol. fl. it, 7.p. 569; le. 
Duham. arb. 1. tab. 72. 

I n sylvaticis di S. Marnante, di S. Lucia delle Spianate, 
Morenico, Cepparano, Errano, Castelraniero, Monte Mauro, 
al ibique. 5 
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Astra^alus glycyphyllos, L. sp. l06?;Bertól. fi. it. 8.p. 60;lc. 
Trag. Usi 599. 

I n sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Castelraniero, Per
gola, % 

Astragalus Wul fen i i , Koch syn. 207; A. i n c u r v u s , Beich. fi. 
exc. 512 : b r ac t e i s pedicel los s u b s e q u a n t i b u s vel p a r u m 

s u p e r a n t i b u s , ovato- lanceola t i s , acu t iuscu l i s ; calyce bas i 

brac teol i s d u a b u s m i n i m i s ins t ruc to , laciniis l anceola to-

l inea r ibus , t u b o sub t r ip lo b rev io r ibus ; vexillo sub t r ip lo 

ca lycem s u p e r a n t e ; l e g u m i n e subsesquipol l icar i , l inear i , 

sub te re t e , a r c u a t o , q u a d r u p l o q u i n t u p l o v e calyce longio-

r e . A s imi l l imo monspessulano differt b rac te i s l a t io r ibus 

acut iuscul i s , n e c l inear i - subula t i s , brac teol is n e c n o n la

ciniis calycinis s u b d u p l o b rev io r ibus , corolla ca lycem s u b 

tr iplo n e c dup lo t a n t u m s u p e r a n t e , l e g u m i n i b u s h a u d 

su lca t i s . A. incurvus Besfì, q u e m a u t o p t i c u m observav i 

i n h e r b a r i o W e b b i a n o , differt foliis sub incan i s , l egumin i 

b u s su lca t i s s u b d u p l o b r ev io r i bus et c rass io r ibus . 

I n p a s c u i s circa F a v e n t i a m et Brisighella, in Sarna, 
Cepparano, Monte della Pietra, M. della Bicocca, M. Mauro. %• 

OSSERV. UÀ. monspessidanus d a m e raccol to a G e n o v a ri

s p o n d e p e r f e t t a m e n t e al la figura che n e d à lo Scopoli 

ne l la tavola 45 del la s u a F l o r a Carniolica. LT A. incurvus 
Desfonta ines è specie a s s o l u t a m e n t e d ive r sa e da l mon-
spessulanus e da l Widfenii. 

E b b i il m e d e s i m o ^ ! . Wulfenii d a G è d r e ne 'P i rene i , sotto la 

d e n o m i n a z i o n e di A. monspessulaniis,is.v oviiomì da l Sig.Ufo-

linier. 

TRIB. I I . — HEDYSAREAE, DC. 

Scorpiurus subvillosa, L. sp. 1050; a, Beriol. fi. it. 7.p. 608; 

le . Moris. hist. sect. 2. tab. 11. fig. 1: s t ipul is incequal ibus , 

b rev iore l anceo l a to - acumina t a m e m b r a n a c e a c u m l inea 

h e r b a c e a dorsa l i t a n t u m viridi, longiore l i nea r i - a cumina t a 

m a r g i n e a n g u s t e m e m b r a n a c e o . 

A g r o r u m a d m a r g i n e s in Bivalta, Montefortino, Moronico, 

Castelraniero, Gallisterna. © 

Coronilla Emerus , L. sp. 1016; Beriol fi. it. 7.p. 575; l e . Clus. 

hist. 97. 
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Secus amnem Lamone a Faensa, in sylvaticis di S. Lu
cia delle Spianate, Errano, Fidevra, liontana, Serra, o 

C. varia, L. sp. 1018; a, Bertol. I. c. 585; l a Clus. hist. 
CCXXXV1I. 

In pascuis di Errano, Castelraniero et alibi. £ 

Artlirolobiutn scorpioides, Besv.; BC. prodr. 2. p. 311; 
Bertol. fi. it. 7. p. 589; le. Moris, hist. sect. 2. tab. 11. f. 5. 

j3 repandum, Bertol. I. c. 590; DC. I. c.; le. Lamie, ill. 
tab. 631. f. 4. 

In arvis di S. Mainante, Foggio et alibi ; jS Errano. © 

Hippocrepis coniosa, L. sp. 1050; Bertol. fl. it. 7. p. 603; 
Ic. Ferrum equinum capitatum, Column, ecph. 301. 

In pascuis di Errano, Fidevra et alibi. £ 

H . unisiliquosa, L.; Bertol. I. c. 600; le. Lamie, ill. tab. 630. fig. 3. 
In pratis di Gallisierna. © 

Securigera Coronilla, BC. fl. fr. 5. p. 609; Bertol. fl. it. 7. 
p. 598; le. Securidaca, Lamie, ill. tab. 629. 

In pascuis et arvis di Urbiano, Errano, Castelraniero, Fi
devra. © 

Onobrycllis sativa, Lamie, fl. fr. 2. p. 652 ; Ic. Gill, et Magn. 
fl. fr. 101. f. 33: caule elongato, foliorum superiorum fo-
liolis obovatooblongis, calycis laciniis e lata basi lanceo-
lato-subulatis tubo subduplo longioribus. 

j3 decumbens, Jord.; Bor. fi. centr. 1. p. 177 et 2. p. 168: 
foliorum superiorum foliolis elliptico-linearibus, calycis la
ciniis lineari-subulatis tubo subtriplo longioribus. 

In pascuis di Castelraniero, Monte della Bicocca, ad viam 
della lana in Fidevra; fi S. Lucia delle Spianate, Moronico, 
Castelraniero, Fontana. 

TRIB. III. — VICIEAE, Bromi. 

Cicer arietjnuni, L.; Beich. fl. exc. 532 ; le. Blende ic. pi. med. 6. 
tab. 56d. 

Inter sata montis della Fietra. © 

C. sativum, Schle; Beich. I. c. 
In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate. © 
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V i c i a c a s s u b i c a , L.; Kocìi syn. 166; Bertol. fi. it. 7.p. 479; le. 
V. militans, Crantz stirp. austr. fase. 5. tab. 1. f. 2: legu-
mine rhombeo 1-2-spermo, stylo apice undique aequaliter 
pubescente a dorso compresso. 

fi longisiliqua: patenter hirsuta, elatior, foliolis elliptico-
vel ovato-oblongis minus prominule venosis, leguminibus 
elongatis 2-4-spermis. 

In sylvaticis ai S. Lucia delle Spianate, Castelraniero ; fi 
iisdem in locis, sed umbrosis, di Castelraniero. %> 

V. G e r a r d ì , I)C. prodr. 2. p. 357; Koch l. e. 167; a, Bertol. I. 
e. 481: differt a cassubica legumine cultriformi 2-6-spermo, 
stylo apice subtus barbatulo a latere compresso. 

In sylvis caeduis di Castelraniero, in castaneto montis 
della Bicocca. % 

V . d a s y c a r p a , Ten.\ Bertol. I. e. 484: labii inferioris calycis 
laciniis tubum subaequantibus. 

J3 brevidentata: dentibus calycinis late triangularibus, su-
perioribus minimis, lateralibus tubo subtriplo brevioribus, 
lacinia media lineari-subulata duplo tubo breviore. 

In arvis di S. Biagio in collina, Bivalta, Moronico, Poggio, 
Sarna, Castelraniero, Pidevra, Celle; fi in Sartia. 0 

V. h i r t a , Pers. syn.pl. 2. p. 308; Bertol. l.c. 524; le. Colla herb. 
ped. tal. 60. f. 1. 

fi rubida, Bertol. I. e. 
In arvis di S. Lucia delle Spianale, TJrbiano, Sarna, Er

rano, Castelraniero, Pidevra ; fi promiscue cum «. $ 

V. h y b r i d a , L. sp. 1037; Bertol. I. c. 526. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, TJrbiano, Ceppa-
rano, Errano. Q 

V. g r a n d i f l o r a , Scop. fi. cam. 2. p. 65; Bertol. I. c. 528; le. 
Scop. I. e. tab. 42. 

fi Kitaibeliana, Koch syn. 170; V. sordida, PC. prodr. 2. 

p. 363. 

In sylvaticis et pascuis di S. Lucia delle Spianate, Moronico, 
Cepparono, Pidevra; fi S. Lucia delle Spianate. 0 

V. m a c r o c a r p a , Bertol. I. e. 511; Guss. enum. pi. inar. 102. 
fi alba, Mondi ?: vexillo albo, alis roseis, carina ex albo 

carnea. 
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Inter segetes di Montefortino, Urbiano, Sarna, Errano, Ca-
stelraniero, Cèlle; fi Urbiano. 0 

V. sativa, L. ; Bor. fi. centr. 3. p. 172: foliolis obovatis emar-
ginatis, laciniis calycis tubum aequantibus, leguminibus 
torulosis suberectis. 

jS torulosa Jord.; Bor. I. c. 173: foliorum superiorum fo
liolis oblongo-obovatis, leguminibus divaricatis. 

In pascuis et arvis di Errano, Castelraniero et alibi ; fi 
iisdem in locis promiscue cuna a, nec non in Sarna. © 

V. cordata, Wulf. ; Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. 459 : laciniis ca-
lycinis tubo subsesquilongioribus ; leguminibus quam in 
sativa angustioribus, latioribus quam in angustifolia, haud 
vel vix torulosis. 

fi albiflora: a varietate a non differt nisi corolla alba. 
7 Bobartii ; V. angastifolia fi Bobartii, Koch syn. 170. 
Inter segetes et in pascuis di Sarna, Errano, monte 

Mauro; fi Urbiano, Errano, Castelraniero; y Moronico, Ur
biano, Bivalta, Sarna, Errano, Castelraniero, monte Mauro. Q 

OSSERV. Il legume di questa specie è più angusto di quello 
della V. sativa, ma più largo di quello della V. angusti-
folia; esso disseccandosi abbrunisce. Nella varietà y il pe
duncolo di uno dei fiori ascellari si allunga talvolta 
da raggiungere il pollice ed anche oltrepassarlo, porta 
all' estremità superiore una brattea dentato-laciniata, ed 
uno o due fiori brevemente pedicellati. Benché il Koch 
riferisca questa varietà alla V. angustifolia, io non ho esi
tato collocarla sotto la V. cordata per le lacinie del calice 
più lunghe del tubo, come appunto nella cordata; il Bo-
reau per altro dice codeste lacinie più corte del tubo. Po-
trebb'esser la mia Veccia diversa dalla vera V. Bobartii. 

V . angustifolia, Both tent. fi. germ. 2. p. 186; a, Bers. I. 
c. 307. 

fi segetalis, Gill. et M. nouv. fi. fr. 136; V. segetalis, Thuill. 
fi. par. 367; Bor. I. c. 173. 

y nemoralis, Gill. et M. I. e; V. sativa y nemoralis, 
Bers. I. c. 

In pratis di Boggio; fi iisdem in locis ac a; 7 in pratis 
et inter sata di Boggio et di Sarna. © 
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V. h e t e r o p h y l l o , Presi ; Guss. syn. 2. p. 286. 

I n sylvat icis et pascu i s di Urbiano, Poggio, monte della 

Bicocca, Castelraniero, Pidevra et in c a c u m i n e m o n t i s 

Maur i . © 

OSSERV . Nel 1 8 6 4 raccolsi q u e s t a bella specie alla sp iagg ia 

di R imin i , e ne l 1 8 7 8 n e ' c o n t o r n i di R a v e n n a . Gli e s e m 

plar i r i s p o n d o n o e s a t t a m e n t e a quelli di P a l e r m o favori

t imi da l Prof. T o d a r o , e loro p e r f e t t a m e n t e conv iene l a 

descr iz ione d a t a n e da l G u s s o n e ne l la s u a Sinossi , s e n o n 

c h e ta lvol ta r a g g i u n g o n o u n ' a l tezza m a g g i o r e . 

V . p e r e g r i n a , L.; Bertol. I. e. 521; Greti, et Godr. I. c. 461. 

A g r o r u m v i a r u m q u e a d m a r g i n e s alle Tombarélle in 

Sartia, alla lana in Pidevra, in Monte Mauro . O 

OSSERV . I n m a g g i o del 1 8 6 6 a Poggio S. R o m o l o p re s so Si

g n a in T o s c a n a t rovai u n a Vicia s omig l i an t i s s ima al la 

peregrina p e r le s u e foglioline delle foglie super io r i così an 

g u s t e e l i nea r i ; m a n e differisce p e r la s t a t u r a p iù 

piccola, p e r le foglie inferiori con foglioline corte obovato-

s m a r g i n a t e , le s t ipole spec i a lmen te inferiori profonda

m e n t e d e n t a t e , le lacinie calicinali t u t t e ugua l i e diri t te, 

i l e g u m i sessili a s s a i p iù s tret t i , 4 mi l l imetr i la rghi e l un 

gh i c e n t i m e t r i 3 */»• P e r q u e s t i ca ra t t e r i c redo abbias i a 

cons ide ra re p e r la V. uncinata Desv. L a descr iz ione, che 

il B o r e a u ne l la s u a Flore du centre d à di q u e s t a specie , 

q u a d r a b e n e a l m i o e s e m p l a r e . 

Ne ' c a m p i di S. Marghe r i t a a Montici poi p resso F i r e n z e 

nel 1 8 7 4 raccolsi a l t r a Vicia c h e pel colore de'fiori p a r e 

v a n o dovesse r ipor ta r s i al la V. atropurpúrea, e colla q u a l e 

difatto h a mol t i ca ra t t e r i c o m u n i . E s s a pe rò n e differisce 

pe r al t r i s econdo m e i m p o r t a n t i , cui o ra a c c e n n e r ò con 

u n a frase d iagnost ica . P r o b a b i l m e n t e t r a t t a s i del la V. tri-

chocalyx del Moris , s e b b e n e n è 1' a u t o r e ne l la s u a Flora 

Sardoa, n è il Ber to loni ne l la Flora Italica r i levino dett i 

ca ra t te r i . N o n p u ò esse re poi la V. benghalensis, cui L in

neo a t t r ibu i sce le s t ipole in te re , m e n t r e in q u e s t a c o m e 

n e i r atropurpúrea sono d e n t a t e ; n o n la onobrychioides pei 

baccelli i rsut i , e p e r al t r i ca ra t t e r i . 

Vicia t r ichocalyx, Morís?: differt a V. atropurpúrea p l a n t a e 

colore vir idiore, i n d u m e n t o brev iore , in l e g u m i n i b u s con-
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tra* longiore, foliolis latioribus, elliptico-oblongis, in apice 
obtusis vel rotundatis ; calvéis dentibus labii superioris 
late triangularibus acutissimis tubo subtriplo brevioribus, labii 
inferioris laciniis lanceolato-acuminatis tubum subaequantibus. 
In reliquis nulla diversitas, ut ex unico exemplare mihi 
videtur. 

E r v u m liirsutum, L. sp. 1039 ; • ' « ; JBertol. fi. it. 7. p. 536; le. 
Vicia parva, J. Bauli, hist. 2. p. 315. 

In sylvaticis et ad sepes di Errano, Pidevra, Monte della 
Bicocca. O 

E. Tenorii , Dietr. syn. pi. 4. p. 1101. n. 9 ; E. pubescens fi 
lejocarpum, Ten. syll. 364; E. hirsutum fi, Bertol.l.c: ab 
hirsuto diífert stipulis linearibus, integerrimis; pedunculis 
floriferis brevissimis, fructiferis elongatis sed folio multo 
brevioribus; calyce subduplo majore; leguminibus latio-
ribus (5 mill.) subglabris, torulosis. An idem ac V. Meyeri, 
Boiss. fi. orient. 2. p. 595? 

In sylvaticis di Urbiano. Q 

E. Ervi l ia , L.; Ervilia sativa, Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. 475; 
Vicia Ervilia, Bertol. I. c. 500;le. Plenckic.pl. medi tab. 566. 

Agrorum ad margines in Moronico, Castelraniero. Q 

Pisum elathis, Bieb.; Koch syn. 172; Carnei erb. tose. 93. 
Inter segetes circa Faventiam, in Errano, et alibi. 0 

Lathyriis bitliynicus, Lam. ; Bertol. fi. it. 7. p. 459 ; Vi
cia bithynica, Koch syn. 168 ; Ic. All. fl. ped. tab. 26. f. 2. 

In sylvaticis et pascuis di Urbiano, Moronico, Sama, Er
rano- O 

l i . latifolius, L.; Bor. fl. cent. 2. p. 178; « , KocJi syn. 175; a genui-
nus, Gren. et Godr. fl. fr. 1. p. 484; le. Hort. Rom. 7. tab. 20. 

fi angustifolius, Gren. et Godr. I. c. ; Koch l. c. ; L. negle-
ctus, Bor. I. e.; le. Garid. Aix tab. 108. 

In dumetis et pascuis di S. Giorgio in Cepparano, Er
rano, Pergola alibique; fi vulgatior.. 2s 

L . prateiisis, L.; Koch l. e.; Bertol. I. c. 469; le. L. luteus, 
Bauli, hist. 2. p. 301. 

In pascuis et sylvaticis di Urbiano, Castelraniero. % 

L . annuii*, L. sp. 1032; Bertol. 7. c. 456. 
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In dumetis di Urbiano, ad sepes in Iiivalta, in arvis di 
Castelraniero, Celle. © 

-

L. hirsutus, L.; Koch syn. 174; a, Bertol. I. c. 458 ; le. L. si
liqua hirsuta, Bauli. I. c. 305. 

Ad margines viarum in Montefortino, Monte della Pietra, 
inter segetes di Bivalta, Sarna, Castelraniero. © 

L. sativus, L. sp. 1030 ; Bert. I. c. 416 ; le. Fuchs hist. 571. 
Secus vias circa Faventiam, in Bivalta, in montosis di 

S. Lucia delle Spianate, Urbiano, Brisighella. © 

h. sphaericus, Bete. ; Koch l. c. ; Cren, et Godr. I. e. 490 ; le. 
1)C. ic. rar. tab. 32. 

In cacumine montis Mauri, ad sepes in Sarna. Q 

L. Aphaca, L. sp. 1029; Bertol. I. c. 439; le. Hort. Rom. 7. 
tab. 22. 

In arvis di Urbiano, Errano, Celle et alibi frequens. © 

Orobus vernus, L. sp. 1028; Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. 485; oc, 
Bertol. fi. it. 7. p. 422; le. Lam. ili. tab. 633. f. 2; 0 . panno-
nicus 1, Clus. hist. CCXXX. 

In sylvaticis di Castelraniero. % 

O. variegatus, Ten. syll. 350; Guss. syn. 2.p. 270; DC prodi: 2. 
p. 377 ; Gren. et Godr. I. c.; Ic. 0 . venetus, Clus. hist. 
CCXXXII: laciniis calycinis lateralibus labii inferioris se-
miovatis, nec setaceis, tubum aequantibus. 

3 multifloras, Sieb. ; DC. I. e.; 0 . venetus, Tod. fi. sic. 
exsic. n. 1160: pedunculis, pedicellis calycibusque hirsu-
tiusculis vel tantum pilosis, labii inferioris laciniis calyci
nis tubo subduplo longioribus, lateralibus semiovato-lanceo-
latis. 

In sylvestribus di S. Lucia delle Spianate, Castelraniero ; 
fi in castaneto montis della Bicocca, in sylvaticis della lana, 
di S. Lucia delle Spianate promiscue cum a. $ 

O. tuberosus, L. ; Gaud. fi. helv. 4. p. 499; Bor. fi. centr. 2. 
p. 179; Grill, et Magn. fi. fr. 134; le. Plenck ic. pi. med. 6. 
tab. 558. 

In sylvaticis di Castelraniero. 
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O. niger, L. sp. 1028; Bettoli l. e. 436; le. 0 . pannonicus II, 
Clus. hist. CCXXX. 

In sylvis caeduis di S. Lucia delle Spianate, Moronico, 
Casteìraniero, Pergola, 

T R I B . IV. — CASSIEAE, BC. 

Cercis Sil iquastrum, L. sp. 534; Bertol.fl. it. 4.p. 407 ; l e . 
Barn, ili. tab. 328. 

Alle Boccile dei canali prope Faventiam, an sponte 
nata? 5 

O R D . XXIV. — Rosaceae, Juss. 

T R I B . I. — AMYGDALEAE, BC. 

Prunus spinosa, L.; Reich. fi. exc. 644; Gren. et Godr. fi. fr. 1. 
p.515; Bor. fi. centr. 2. p. 182. 

Ad sepes et in dumetis a S. Rocco circa Faventiam, 
Pergola, Pidevra alibique. 5 

P . fruticans, Weihe ; Reich. I. c. ; Gren. et. Godr. I. c. 514 ; 
Bor. I. e. 

In sylvaticis di Casteìraniero, Pidevra. 5 

P . Ins i l i t i» , L. sp. 680; Kochsyn. 179; Bertol.fl. it. 5. p. 135. 
Ad sepes all' Olmatello, secus amnem Marseno circa Fa

ventiam. 5 

T R I B . II. — D R Y A D E A E , Vent. 

Gemn urbanuin, L. sp. 716; Bertol. fi. it. 5. p. 288 ; Gren. 
et Godr. fi. fr. 1. p. 519; le. Sav. mat. med. tab. 8. 

In rudetis et herbidis di Rivolta, Morenico, Sama. %, 

Rubus caesius, L.; Genev. ess. mori. Rub. 9. 

fi parvulus, Genev. I. e. 10. 
y^carneistylus, Genev. I. c. 12. 
S rivalis, Genev. I. e. 16. 
s uncinellus, Muli, et Lef.; Genev. suppl. 19. 
Ad sepes circa Faventiam, in Errano, Casteìraniero et 

alibi ; j3 circa Faventiam et secus amnem Lamone in Er
rano; y in Errano cum a et j3; $ prope Faventiam in Sarna 
Casteìraniero; e in Sarna. $ 
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It, ncmorivagus, Rip;-; Genev. ess. mon. 27. 
Ad sepes in S. Biagio in collina, ad rivulum della Lam

bicca in Sarna. 5 

R. pseudocaesius, Merc, in Beut. cat. Genèv. 268. 
Ad sepes extra portam Pia Faventiae. 5 

11. patens «, Merc. I. c. 265. 
j3 dryadeus, Genev. I. e. 2S. 
In dumetis di Marzeno ; j3 secus amnem Lamone prope 

Brisighella. 5 

il. carpiiiifolius, W.et N.; Bor. ft. centr.2.p.200;Genev.I. c. 173• 
Ad viam in monte della Bicocca al Castellaro. 5 

R. flexicaulis, Genev. I. e. 198. 
In dumetosis di Castelraniero. ti 

II. discolor, W. et N.; Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. 516. 
A.d sepes ubique. 5 

It. praecox, Berlol. ft. it. 5. p. 220. 
Ad sepes in Castelraniero. 5 

It. luacroacantlms, W.; Beich. ft. exc. 603. 
Secus viam di Castelraniero. 5 

It. calcarcui^j Bip. ; Genev. I. c. 25i. 
Ad sepes in Errano, in sylvulis della lana, t) 

It. obiusatus, Miill.; Genev. I. c. 261. 
Ad sepes in Sarna. 5 

it. rusticanus, Merc. I. c.279; Genev. I. c. 241: corolla intense 
rosea. 

j3 vulgarius, Genev. suppl. 58. 
y anchostachys, Genev. ess. mon. 213: corolla carnea. 
Ad sepes extra portam Montanara Faventiae ; j8 Mon-

iefortino ; 7 eodem in loco ac ct. 5 

It. Mercieri, Genev. I. c. 271; R. spectabilis, Merc. I. c. 291. 
Ad sepes et in dumetis di Errano, Castelraniero. ¿ 

R. tomentosus, Bordili.; Merc. I. c. 289 ; le. Noce, et Baiò. ft. 
tic. tab. 8. 

In sylvaticis et agrorum ad margines di Castelraniero. t> 

Nuovo Giom. Bot. Ital. ^ r t l ^ ^ M } / ? ^ * ^ 7 

LABORATORIO 
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R . collinus, ВС. eat. liort. monsp. 139, et fi. fr. 6.p. 545; Greti, 
et Godr. I. c. 545; Bor. I. c. 202 ; Genev. I. c. 295; le. Noce, 
et Baiò. I. e. tal. 9. 

Ad rivulum della lana in Pidevra. 5 

Erogarla vesca, L. ; Greti, et Godr. fi. fr. 1. p. 535 ; Koch syn. 

1S4 ; Bor. fi. centr. 2. p. 205; Bertol. fi. it. 5. p. 236; le. Fraga 

altera Dod. pempt. 672. 

In pascuis et sylvaticis collium fere ubique. Ъ 

F. collina, Ehrh.; Gren. et Godr. I. e. 536; Koch l. c.; Bor. l. 
e.; Bertol. I. e. 239. 

Agrorum ad margines et in sylvaticis di Errano, Ca-
stelraniero, Pidevra, Pergola, S. Lucia delle Spianale. %• 

OSSERV. In uno stesso esemplare mi è occorso vedere 

peli dei pedicelli appressi, diritti ed orizzontali. 

F. elatior, Ehrh.; Koch l. e; Bor. I. c.; Bertol. I. c. 2i0; F. 

magna, Gren. et Godr. I. е.; Ic. Fragaria et Fraga, Dod. I. e. 
In viridario della Serra, 

F. grandiflora, Ehrh.; Bor. I. е.; Bap. guid.bot. 180; Ecorch. 
fi. reg. 413. 

Subspontanea in viridario Abbondami prope Faven-
tiam. %, 

Potentina' micrantha, Ват.; Gaud. fi. helv. 3. p. 372; 
Gren. et Godr. fi. fr. 1. p. 523; Gren. fl.jar. 209; Godet fl.jur. 
202 ; Lehm. rev. pot. 147. 

In viridario della Serra. Ъ 

Р. reptans, L.; я, Lem. I. c. 183; le. Sav. mai. med. tab. 41. 
In herbidis et ad viarum margines circa Faventiam et 

alibi. £ 

P. liirta S pedata, Lehm. I. c. 86; le. Nestl. топ. pot. tab. 7. 
Aridis in pascuis di Urbiano, Errano, Casiclraniero, Celle, 

Pidevra. %> 

P. recta у lacunosa, Koch syn. 186 ; le. Lehm. топ. pot. 
tab. 7. 

In cultis di Persolino. % 

Agrimonia Eupatori» , L.; Koch syn. 192; Gren. et Godr. fi. 
fr. l.p. 561; le. Plcnclc ic. pi. mcd. d. tab. 364. 

In pascuis ubique. %• 
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TRIB. III. — ROSEAE, BC. 

Rosa arvens i s , Huds.; Trait. Bos. mon. 2. p. 103; Gren. fl. 
jur. 239; Godet fl.jur. 216; R . repens Scop. fi. carn. 1. p. 355: 
foliolis subrotundo-ovatis opacis, columna stylari glabra. 

J3 herporhodon, Ehrh. ut in Willd. sp. 2. p. 1066, et in 
Bau en. líos. 40: a varietate ce differì tantum columna sty
lari pilosiuscula vel basi hirsuta. 

7 ovata, Desv. journ. hot. (1813) 113; R . sylvestris, Foli, 
pal. 2 p. 51 : foliis glabris, urceo calycino hirto-glandu-
loso ovato. 

S transalpina Christ in epist. 28 feb. 1878: foliolis pu-
berulis, nitidiusculis, praesertim ramorum sterilium ovato-
lanceolatis vel ovato-oblongis ; urceo calycino u t et sepa-
lis pedunculisque hirto-glanduloso ; stylorum columna 
pilis raris instructa. 

s arvensi X sempervirens, Clir. in epist. 13 nov. 1876: a 
var. a differt foliolis nitidulis saepe latioribus, quandoque 
urceo calycino hirto-glanduloso, sed habitu omnino B. ar
vensis. 

In sylvaticis et ad sepes montis della Bicocca, Castelra-
niero, Pidevra, Pergola ; j3 Monte]'orlino, Castclraniero ; y Pi-
devra ; 3 Bivalta ; e M. della Bicocca, S. Lucia delle Spia
nate, Pergola. 5 

R. s e m p e r v i r e n t i X arvens i s , Chi: epist. 13 nov. 1876: caule 
prostrato, gracili; aculéis rectiusculis, vel parum falcatis; 
foliolis ovatis, vel ovato-lanceolatis, parvis, subtus nitidu
lis ; corolla potius parva, alba, inodora ; columna stylari 
brevissima, vix exerta, raro elongata, glabra vel pilosula. 
Inter B. arvensem et B. sempervirentem & microphyllam me
dium tenet, sed ab utraque diversa. 

Ad sepes in Castclraniero, Pidevra. 5 

R. Rusc inoi ie i i s i s , Déségl. ? ; R . sempervirens è pilosula, Ser. 
in BC.prodr. 2.p. 598; R . sempervirens glabrata, Christ in 
epist. 28 octohr. 1879: petiolis pubescentibus, raris glan-
dulis pedicellatis instructis, aculeolatis ; foliolis subilacci-
diusculis, ovato-lanceolatis, plerumque amplis, subcor-
datis, profunde et argute serratis, in margine et subtus 
in nervo venulisque majoribus puberulis; pedunculis par-
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ce hirto-glandulosis vel denudatis; urceo calycino o v a t o 
subrotando, nudo; stylis in columnam elongatam con-
natis, quandoque in apice liberis, glabris vel raris pilis 
instructs ; fructu ovato. 

Ad sepes in S. Mamante, ti 

R. sempervirens, L.; Tratt. I. c. 97; DC.fl.fr. 5. p. 446, et (J. 
p. 533; Bor. ft. centr. 2. p. 213: foliolis ovato-lanceolatis gla-
berrimis nitidis, columna stylari hirsuta. 

jS Broteri, Tratt. I. c. 9S; le. R. sempervirens latifolia, 
Bed. les Bos. (1829) 

7 flaccida, Chr. in epist 13 nov. 1876, et fi. (1877) p. 12: 
aculéis flavescentibus, foliolis amplis, pallide virentibus, sub-
flaccidiusculis, profunde serratis, serratura majore et ma-
gis acuminata, basi rotundatis vel subcordatis ; urceo caly
cino subglabro, ovato-oblongo; sepalis alternis parce pin-
nulatis; columna stylari brevi g labra , vel longa pilo-
siuscula. 

S bibracteata, Bast, in DC. ft. fr. G.p. 637; Tratt. I. c. 46; 
Bor. I. c. 214: foliis glaberrimis, nitidis ut in a , bracteis 
oppositis floribusque numerosioribus , columna stylari 
glabra vel raro pilis paucis instructa, ceterum habitu 
omnino B. sempcrvirentis ut recte monet Boreau. 

e microphylla, DC. cat. Jiort. monsp. 138, et I. c. G.p. 533: 
caule prostrato, aculéis basi elliptica minus dilatatis, fo
liolis parvis, columna stylari minus hirsuta, et saepe pi
losa tantum. 

£ prostrata, Desv. joum. hot. (1813) p. 113 ; R. prostrata, 
DC. cat. Jiort. monsp. 138, et fi. fr. 6. p. 536. 

Ad sepes et in sylvaticis di Errano, Pidevra, Montana; 
fi in monte Mauro legit Baccarini ; y Errano, Castelraniero ; 
o Errano, Pidevra ; e. S. Lucia delle Spianate, M. della Bicocca, 
Errano, Castelraniero, Pidevra; ? Castelraniero, Pidevra. 5 

R. corrugata: caule orgyali , erecto vel arcuato; aculéis 
longiusculis, ad basim ovatam parum dilatatis vix com-
pressis, junioribus apice adunéis, adultioribus validis sub-
rectis ; foliolis subpollicaribus, ovatis vel ovato-rotundatis, 
corrugatis, nitidis, subtus pilosiusculis; floribus corymbo-
sis vel solitariis, potius amplis, albis, inodoris; pedunculis 
hispido-glandulosis ; urceo calycino ovato raris setis glan-
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duliferis, sepalisque integrisnumerosioribus instructis; co-
lumna stylari elongata, glabra. 

In sylvaticis di Pidevra. 5 
R. liyfoi'Ma, Schl; Gr. et Godi: fi. fr. 1. p. 553; Déségl. cai. 

rais. 67; Bor. I. c. 219; R. Gallica fi hybrida, Godet il. 
jur. 207, et sappi. 67: urceo calycino subnudo , obovato ; 
sepalis elongatis, longe et anguste appendiculatis, 3 pin-
nulatis, 2 integris; corolla albida, odora; stylis in colum-
nam hirsutam elongatam subadglutinatis, stamina aequan-
tibus. 

fi Gallico X arvensis, God. epist. 16 maj. 1878:sepalis 
brevibus, breviter et late appendiculatis, integris, corolla 
e carneo-alba; stylis liberis, brevibus, basi hirsutis. 

In incultis di Pidevra; fi secus viara della lana in 
Pidevra. 5 

R. g e m i n a t a , Betti, cnum. Ros. 9S; Bor. I. e. 216: foliolis 
subsimpliciter serratis; corolla odora, basi alba, apice di-
Iute rosea; stylis liberis, apice glabris, basi pilosis vel 
hirsutiusculis, s taminum longitudinem fere attingentibus. 

In sylvaticis della lana. 5 

R. ga l l i ca , L.; Trait. I. c. p. 30; Bor. I. e: aculeis subre-
fiexis setulisque crebris; foliolis ovatis vel obovatis, acu-
tis vel obtusis, p lerumque opacis; fructu globoso. 

fi pumila, L. f. suppl. 262; Tratt. I. e. ¿5; Bor. I. c. 217: 
differt statura minore, radice longe repente , fructu pi
riforme. 

Agrorum ad margines et in sylvulis di S. Mainante, 
Moronico, Castélraniero, Pidevra ; fi S. Biagio in collina, Ri
volta, Moronko, Errano, Castélraniero, Pidevra, Celle. t> 

lt. p r o v i n c i a l i s , Ait; Chr. epist. 2 febr. 1876, et Ros. alp. 
marit. S; Bor. I. c.: aculeis raris, foliolis nitidulis elliptico-
orbicularibus, fructu globoso-turbinato. 

fi austriaca, Crantz. stirp. austr. 86; Bor. I. c.: flore 
oxcepto partis omnibus minor, aculeis crebrioribus, foliolis 
opacis. 

7 microphylla ; R. gallica microphylla, Chr. epist. 13 
non. 1S76: a varietate fi differt caule prostrato, aculeis ra
ris, foliolis etiam minoribus, urceo calycino subglabro, 
corolla e carneo alba, stylis minus villosis. 
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In sylvaticis di Castelranie.ro, Pidevra; fi Castelraniero ; 
y Moronico. 5 

11, canina, L.; Por. I. c. 222; Gren. fi. jur. 243. 
fi nitens, Desv. journ. hot. (1813) p. 114; Por. I. c. 
y glaberrima, Du Mort.; Déségl. I. c. 155; Chr. in ep. 2S 

oct 1879. 
3 glaucescens, Desv. I. e. 
s syntrichostyla, Pip. in Déségl. cat. 143, ut mini vi-

detur; R. canina f. calophylla, Lej. fide Ckrist in ep. 28 
oct. 1870. 

In dumetis di M. della Pietra, Montefortino, Errano, 
Castelraniero; fi Persolino; y ad sepes di Peda; S in Pide
vra; s S. Mamante, Sama. 5 

R . dnmalis , Pechst.; Por. I. c. 223; Gren. I. c. 244. 
In dumetosis di Montefortino, Pivalta et alibi. 5 

II. affini*, Pan. en. Pos. 79; Gren. fi. jur. 215, et rev. 73. 
Ad sepes, in dumetis agrorumque ad margines in 

monte della Pietra, Montefortino, Errano, Castelraniero, Pi
devra. 5 

11. platyphylla, Pati. I. e. 82; Gren. rev. fi. jur. 71. 
fi urbica, Lem.; Gren. I. e. 
Ad sepes in Errano, Pidevra; fi Sarna, M. della Pi-

cocca, Pidevra. 5 

11. dnnietorum, Thuill. fi. par. 250; Gren. I. c. 72. 
fi Deseglisei, Por. I. c. 224: aculéis falcatis nec adun

éis, foliolis plerumque minoribus et acutioribus. 
7 submiti§, Gren. I. e; R. collina, DC. fi. fr. 5. p. 441 

(non Jacquin); Chr. in epist. 13 nov. 1870: diiTert foliolis 
profundius et irregulariter serratis, fructu ovato, vel ova-
to-oblongo. 

Agrorum ad margines, ad sepes et in dumetis, di S. Ma-
mante , S. Lucia delle Spianate, Sarna, Errano, Castelra
niero, Pidevra, M. Mauro et alibi; fi S. Plagio in collina, 
TJrbiano, Poggio, M. della Picocca, Celle, Pergola; y S. Ma
rnante, S. Plagio in collina, S. Lucia delle Spianate, Monte-
fortino, Sarna, Errano, Pontana. 5 
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ti. Burnati, Chr. ex Bum. Bos. alp. 92: corolla dilute rosea. 
fi microphylla: foliolis parvis, corolla e carneo alba. 
Ad sepes in Moronico; fi M. della Bicocca. 5 

R. tomentella, Lem.; Bor. I. c. 228; Gren. rev. fi. jur. 73; 
Bum. I. c. 90. 

fi affinis, Bum. I. c. 91 {non Bau.). 
7 concinna, Déségl. I. e. 239. 
Agrorum ad margines et in sylvaticis collium di Pi-

devra et di Biólo; fi et y in Sarna. 5 

R. Pouzinì, Tratt. Bos. mon. 2. p. 112; Bum. I. c. 96; R. his-
panica f. Pouzini, Chr. Bos. alp. 4; R. micrantha, DC. fi. 
fr. 6. p. 539: a forma typica differt foliis plus minus pilo-
sis, foliolo subtus in nervo et venis plerumque glandulis 
raris instructo. 

7 Bum. I. c. 98. 

Secus viam della lana in Pidevra. 5 

R. hispanica f. nevadensis, Chr. I. e, et fi. (1877) p. 12; 

R. micrantha fi calvescens, Bum. loc. c. 71. 
Viarum et agrorum ad margines, nec non in sylva

ticis di Montefortino, Urbiano, Moronico, M. dèlia Bicocca, 
Errano, Castélraniero, Pergola. $ 

R. meridionalis, Bum. I. c. 75 ? ; R. sepium Klukii, Chr. 
ep. 28 oct. 1879 : foliolo saepe glandulis suprafoliaribus 
onusto. 

Viarum ad margines di S. Marnante, Pidevra, Pergola. 5 

R. nemorosa, Lib.; Bor. I. c. 229; R. viscida, Pugetfìde Chr. 
in cpist. 28 feb. 1878. 

Ad radices montis Mauri inter scopulos prope la grotta 
di Tiberio. 5 

R. subdola, Déségl. I. c. 273; R. Kluki i , Bor. I. c. 229 {non 
Besser) : praecox, fructibus rubro-aurantiacis, centrali pi
riformi, lateralibus subsphaericis. 

Ad sepes in S. Lucia delle Spianate. 5 

R. Kluki i , Bess. cat. hort. Crem. (1816) 118, et enum. Pod. 
et Voi. 67; Tratt. I. c. 2. p. 70; Chr. fi. {1875) 10 ! ; R. bal
samica, Bess. cat. hort. Crem. {1811) suppl. 4. p. 18, et enum. 
Pod. et Voi. 19; R. rubiginosa fi Iberica, Boiss. fi. or. 2. p. 687: 
caespes orgyalis; aculeis rectiusculis ovata basi subte-
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retibus, vel aduncis basi compressis; petiolis canalicula-
tis, pubescentibus, glandulosis, aculeolatis; foliolis subro-
tundo-ellipticis, acutis, vel obtusis, biserratis, puberulis 
et plus minus utrinque glandulosis; pedúnculo urceoque 
calycino nudis; sepalis ciliato-glandulosis, in dorso sub-
nudis, duo integris, tribus pinnatifidis vel bipinnatifidis, 
reflexis et deciduis omnibus; petalis carneis, emarginatis, 
mediocribus; stylis brevibus, villosis; fructibus ovatis vel 
globosis, centrali saepe piriforme, sero maturantibus. 

ß macrocarpa: foliis fructibusque majoribus. 
7 hispida: aculéis numerosioribus, magis aduncis; 

foliorum serratura majore; pedunculis lateralibus hi-
spido-glandulosis, centrali nudo ; sepalis numero glandu
lärem majore obsitis; fructibus obovatis vel ovatis. 

In dumetis et sylvaticis di M. della Bicocca, Castelra-
iiiero, Pidevra, Celle, Pergola ; ß Castelraniero, Piderva ; y al-
l'Olmatello. 5 

R . rubiginosa f. CaMcsiana, Chr. in epist. 28 febr. 1878: 
a forma typica, ut mihi videtur, non differt nisi aculéis 
tenuioribus basi ovata vix dilatata. 

In sylvulis della lana. ¿¡ 

R . inodora, Fr. summ. veg. 173; R. Klukii, Wivmi. fl. sil. 2. 
p. 88 (non Besser); R. graveolens ß eriophora, Grev. fl. 
jar. 219; R. Lugdunensis, Bcscgl. cat. Eos. 261: foliolis obo
vatis utrinque acutis vel apice rotundatis, pedunculis 
nudis, fructibus sphaericis, stylis hirsutis. 

ß ambigua; R. sepium £ ambigua , Besv. joum. bot. 
(1813) 117: foliolis subtus parce glandulosis, pedunculis 
hispidiusculis. 

7 Cheriensis, Béségì. I. e: fructu obovato vel piri
forme. 

Ad sepes in Rivaita, Castelraniero, Pidevra; jSagrorum 
ad margines et in dumetis di Castelraniero; y in Pidevra. 5 

R. agrestis, Savi fl. pis. 1. p. 175 {1798); R. sepium, Iliuill. 
fl. par. 252 (1799); Gr en, l. c. 250; Ic. Sav. mat. med. tab. 27; 
Poll. fl. ver. 2. tab. 2: foliolis ovato-lanceolatis utrinque acu
tis petioloque glabris vel glabrescentibus, fructibus ovatis 
disco depresso, stylis glabris vel subglabris. 
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jS pubescens; R . sepium S pubescens, Rap. in Reni, 
cai. Gen. 73: petiolo foliolisque pubescentibus. 

7 discosa; R . sepium f. discosa, Chr. fi. {1874), et in 
epist. 13 nov. 1876: major , foliis pubescentibus, fructu 
oblongo, disco prominulo conico. Haec forsàn forma ty-
pica E. agrestis Savii, qui in fl. pis. p. 476 ait: i fruiti... 
son lunglii quasi un pollice ovali-allungati. Sed, ut in herbario 
Pisano specimina autoptica desiderantur, res difficile ex-
tricanda. 

3 abscondita; R . sepium f. abscondita, Chr. epist. 28 

felr. 1878; Bum. I. c. 87: gracilior, corolla e carneo alba 

£ farinulenta; R. sepium f. farinulenta, Chr. I. e.: fo-
liorum glandulis dealbatis. 

c, agrestis, Bor. I. e. 220; Déségl. I. e. 264; R . sepium 
f. agrestis, Chr. Eos. alp. 6 ; le. R . sepium myrtifolia, Bed. 
lès Eoses (1829). 

JJÌ arvatica, Déségl. I. c. 265: fructu ovoideo-subgloboso. 
In dumetis, in sylvaticis et ad sepes montis della Pie

tra, Cepparano, Castelraniero ; J3 S. Biagio in collina, S. Lu
cia delle Spianate, Monteforiino, M. della Bicocca, Sarna, 
Castelraniero, Pidevra ; y Monteforiino, Castelraniero, Pidevra, 
M. Mauro; § Moronico; e S. Marnante, Sarna, Pidevra; ? 
Moronico, Cepparano, M. Mauro ; p. Errano, Castelraniero, 
Pidevra, in montibus di Eiolo. 5 

OSSERV. Non poche forme ancora e di Rose e di Rovi 
interessanti posseggo nel mio erbario, che non ho qui po
tuto registrare. Esse abbisognano di ulteriore studio sul 
vivo, dopo il quale soltanto potrò farne cenno in un sup
plemento. Nel determinar le Rose la cooperazione dei 
celebri rodografì Godet e Christ m' è stata di grandis
simo aiuto, e sento il dovere di pubblicamente esprimer 
loro tutta la mia gratitudine. 

Non tutte le specie per ora da me accettate regge
ranno forse ad un più accurato esame, e qualche varietà 
probabilmente meriterebbe essere elevata o ritornata al 
grado di specie. Più che ai caratteri ho qui come altrove 
tenuto conto dell'aspetto, il quale poi in ultima analisi è 
reso sempre da un certo numero di essi più o meno 
importanti. Da un tal labirinto di forme non è cosa age
vole trarsi fuori senza danno. 
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TRIB. IV. — SANGUISORBEAE, D C. 

Alchcmilla arvensis, Scop.fl. cam. 1. p. 115; T3ertdl.fl.it. 2. 
p. 210; Ic. Aphanes, Lam. ill. tab. 87. 

In arvis cli Pivalta, Errano, Gdllistema. Q 

Poterium dictyocarpum, Spach; Gren. et Godr. fl. fr. 1. 
p. 562; P. Guestphalicum, Bor. fl. centr. 2. p. 213. 

Ad viam della Iana in Pidevra. % 

P. po lygamum, W. et K.; Koch syn. 202; P. muricatum, 
Gren. et Godr. I. c. 563. 

In pratis et pascuis di Sama, Errano, Castelraniero, 
Pidevra, Cereto. % 

P. Magnolii , Spach; Gren. et Godr. I. c. 
Ad viam della Tana in Pidevra. 

TRIB. V . — POMEAE, 

Mespilus germanica, L.; Bertol. fl. it. 5. p. 155; Ic. PlencJc 
ic. pi. med. 393. 

In incultis di Errano. t> 

Pyracantha coccinea, Poem.; Crataegus Pyracantha, Pers. 
syn. 2. p. 37; Mespilus Pyracantha, Bertol. I. c. 157; Ic. 
Barr. ic. 874. 

Secus amnem Lamone circa Faventiam, in dumetis 
prope Casolavalsennio. 5 

Crataegus oxyacanthoides, Thuill. fl. par. 215; Berkl. I. 
c. 118; Bor. fl. centr. 2. p. 231; Ic. Flenclc I. c. 389. 

Ad sepes delVOlmatello, et in sylvaticis di Castelraniero. t> 

C. monogyna, Jacq.; Bor. I. c; G. Oxyacantha, Thuill. I.e.; 
Bertol. I. c. 115; Ic. Matth. {1597) p. 113. 

In sylvaticis di Castelraniero, M. della Bicocca et in 
rupestribus di Eontana. 5 

Pirus florentina, Targ. Tosz. mem. fis. soc. ital. scien. 20. 
p. 302. tab. 20. 

Agrorum ad margines in Casale et in sylvaticis di 
Castelraniero. 5 

Sorbus domestica, L. sp. 681; Bertol. I. c. 152; Ic. Plench 
I. c. 391. 

In sylvaticis di Castelraniero, Pidevra et alibi, t) 
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ORD . X X V . — Granataceae. 

Punica Granatum, L. sp. 676 ; le. Plenck ic. pl. med: 376. 

In montanis di Montefortino, Pidevra et alibi. 5 

ORD. XXVI . — Lythraceae, Lindi. 

Lj'tliruui Salicaria, L. sp. 640; Bertol. fl. it. 5. p. 10; Ic. 

Plenck ic. pl. med. 362. 

Ad fossarum margines di Pieve di Cesato, S. Silvestro, 

Sarna, Errano et alibi. £ 

L. Hyssopifolia, L. sp. 612; Bertol. I. e. 11. 

Secus vias di S. Giorgio in Cepparano et in sylvulis della 

lana. © 

ORD. XXVII. — Onagraceae, Lindi. 

Epilobiam parvif lorum, Schreb.; Bertol. fl. it. 4. p. 297; 

Boiss. fl. or. 2. p. 746. 

fi mentboides, Boiss. I. c. 747. 

In fossis secus viam di Sama. % 

E. tetragonum, L.; Bertol. I. c.p. 300; Bor. fl. centr. 2. p. 211 ; 

Gren. rcv. fl.jur.p. 84; le. Coss. et Gemi, atl.fl.par.tab. 12. 

f. E. 1-3. 

In humentibus di Monte fortino. % 

ORD. XXVIII. — Callitrichaceae, Lindi. 

Callitriche stagualis, Scop. fl. carn. 2. p. 251 ; Pari. fl. it. 4. 

p. 412. 

In fossis secus viam di Sama. £ 

ORD. X X I X . — CucurMtaceae, Juss. 

Ecbalion Elaterium, Eich. ; EocJi syn. 217 ; Momordica Ela-

terium, Bertol. fl. it. 10. p. 283 ; le. Sav. mai. med. tai. 11. 

Secus amnem Lamone a Faenza, in montosis di Mon-

tecchio, Pidevra. O 

ORD. X X X . — Portulacaceae, Lindi. 

Portulaca olerácea, L. sp. 638; Bertol. fl. it. 5. p. 8; le. Zan-

nich. ist. 262. 

In cultis ubique. O 
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ORD. XXXr. — Tamarieaceae , Lindi. 

T a m a r i x gallica, L.; Greti, et Godr. fi. fr. 1. p . 600; Carnei 
erh. tose. 113. 

In collibus di S. Slamante, UrUano, Moronico, M. della 
.Pietra. 5 

ORD. X X X I I . — Paroi iycMaceae , A. Bich. 

Herniar ia li irsuta, L. sp. 317; le. Zannich. ist. 25L 
In arvis et pascuis circa Faventiam, Errano, et alibi. © 

Polycarpon te traphyl lum, L.; Kocli syn. 219; le. Lam. 
ili. tal. 51. 

Secus amnem Lamone a Faenza, in pascuis di Er
rano. 0 

ORD. X X X I I I . - Crassulaceae, DC. 

Sedani latìfoliuiH, Berto1., fi. it. 4. p . 69i) le. Blende ic. p!. 
med. 350. 

In rupestribus montis Mauri, in viridSnó delle Case-
grandi, in Sarna. % 

S. galioides, Ali. fi. pcd. 2. p . 120; Bertol. I. c. 700; le. Ali. 
I. c. tab. 6. f. 3. 

In herbidis ad sepes in Errano, Fidevra, 0 

S. micraitt l ium, Bast. ; Grcn. et Godr. fi. fr. 1. p . 623. 
In rupestribus a Brisiglieìla, Fontana, M. Mauro. % 

S. l i ispamcum, L.; BC. prodr. 3.p. 406; Kocìi syn- 223; Ber
tol. I. c. 713. 

Ad muros in monte Mauro. 0 et 0 0 

S. fooloniense, Loisl. fi. gali. 1. p . 330; Mérat fi. piar. ed. o\ 2. 
p . 207; DC.fl.fr. 6. p . 525. 

In pratis di Persolitio, in pascuis di Fivalta et alibi. % 

S. albescens, Ilaio.; Grcn. et Godr. I. e. 627. 
Ad rupes di Brisighella, Fontana, monte Mauro. % 

Sempervivum tectorum, L. sp. 661; Bertol. I. c. 5. p . 107; 
le. PlencJc ic. pi. med. 372. 

In tectis a Persoìino, et alibi. ^ 



F L O R A E F A V E X T I N ' A E T E N T A 31 E X 109 

ORD. X X X I V . — Saxifragaceae, DC. 

Saxifraga bulbifera., L.; Bertol. ft. it. 1. p. 488 ;lc. Column, 
ecplir. 317. 

In pascuis sylvaticis di Castelranicro et montis della Bi
cocca. 2; 

ORD. X X X V . — Umbelliferae, Juss. 

TRIB. I. — SANICULEAE, Koch. 

ganicula europaea, L. ; Gaud. ft. helv. 2. p. 206 ; Bertol. ft. 
it. 3. p. 121; Ic. Gaud. I. c. tab. 3 ; Blench ic. pi. med. 171. 

In umbrosis collium di Castelraniero. % 

TRIB. II. — AMMINEAE, Koch. 

Hclosciadium iiodiflornm, Koch syn. 211 ; Ic. Ilort. Bom. 
5. tab. 75. 

In fossis di Sarna. %. 

Sison AmoniUJU, L. ; Koch syn. 215; Gaud. I. c. 42'J; Bertol. 
I. c. 281; Ic. Gaud. I. c. tab. 9; Blench I. c. 200. 

Ad sepes in Sarna. © O 

Animi majus , L. sp. 319; DC. prodr. 4. p. 112; Ic. Lam. ill. 
tab. 193. 

In incultis collium di Ceppavano, Montecchio, Bidlo. © 

A. Visnaga, Lam.; Gren. et Godr. ft. fr. 1. p. 732; Bertol. I. c. 
251; Ic. Visnaga, Matth. {1597) p. 378. 

Secus amnem Lamone a Faenza, in monte della Bi
cocca. © 

Aegopodium Podagraria, L. sp. 379; Bertol. I. c. 287; Ic. 
Hortus Bom. 5. tab. 85; Gaud. I. c. tab. 8. 

Ad rivulos circa Faventiam, in Sarna. % 

Pimpinella saxifraga, L. sp. 378; Bertol. I. c. 263 ; P. ro-
tundifolia, Scop. ft. cam. 1. p. 208. 

In pascuis di Errano. 

P. peregrina, L. ; Bertol. I. c. 267; Ic. Column, ecphr. 109. 
In mpestribus montis Mauri. © © 
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B u p l e u r i s m t e n u i s s i m u n i , L. sp. 313; Bertol. 1. c. H0;lc. 
B. minimum, Column, ecphr. 217. 

Secus viam di Casielraniero. Q 

B. p r o t r a c t u m , Link; Koch syn. 250; Bertol. I. c. 132; Ic. 
Ilort. Bom. 5. tab. 78. 

Inter segetes di Errano, Castclraniero, Casale. © 

TRIB. III. — SESELINEAE, Koch. 

Oci iant l i e s i la l fo l ia , Bieb.; Koch syn. 252; Gran, et Godi: I. 
c. 711. 

Viarum ad margines circa Faventiam al Casino del Dia
volo, in Celle. 

O e . p i m p i n e l l o i d e s , L.; Koch 1. c.; Bertol. I. c. 236; Ic. Hurt. 
Bom. 5. tab. S3. 

In pascuis et ad vias in S. Savino, Sartia, Errano, Ca
stelraniero, Pidevra, Castelnuovo. fa 

C n i d i u m a p i o i d e s , Sp:; Koch syn. 255; Ic. Till. cat. hort. 
Pis. tab. 39. f. 2. 

In rupestribus montis Mauri. 9 

TRIB. IV. — ANGELICEAE, Koch. 

A n g e l i c a sy lves tr i s fi, Bertol. I. c. 412 ; A . nemorosa, Ten. 
cat. hot. bot. Nap. (1815~) p. 7S ; Ic. Sav. mat. med. 13. 

In fossis di Sarna, Errano. %> 

TRIB. V . — PEUCEDANEAE, D C . 

P e r u l a F e r u l a g o , L. ; Bertol. I. c. 375; Ic. Libanotis feru
lae folio, Bocc. mus. tab. 123. 

In monte Mauro ad antrum La tana di Tiberio dic
tum. £ 

P e u c e d a n u m C e r v a r i a , Lapeyr.; Koch syn. 261; le . Plench 
l. c. 185. 

fi latifolia, Viv. fi. it. fratini, p. 18. tab. 22. 
Hue illue in sylvaticis collium; fi in pascuis di Errano, 

Castelraniero. 

P . v e n e t u m , Koch syn. 262; Greti, et Godr. I. c. 6S9; Selinum 
venetum, Bertol. I. c. 360. 

In pascuis di Per solino, Pidevra, Sarna. "~ 
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P a s t i n a c a o p a c a , Bernh.; Koch s;/n. 263; Bor. ¡1. centr. 2. 

p. 286. 

Secus a m n e m Marseno in S. Giorgio in Ceppavano. © 0 

T R I E . V I . — TORDYLINEAE, Koch. 

T o r d y l i u m m a x i m u m , L.; Koch syn. 265; Bertol. I. c. 412; 

Ic . Hort Mom. 6. tab. 2. 

A d sepes in Ceppavano. © 

T. a p n l u m , L.; Koch I c.; Bertol. I. c. 415; Ic. PlencU. c. 177. 

A d a g r o r u m marg ines et in cultis di Moronico, Sarna, 

Castelraniero, circa Faven t i am et alibi f requens. O 

T R I B . VII . — DAUCINEAE, Koch. 

D a u c u s M i c h e l i i , Car. pr. ft. tose. 292, et eri. tose. 130 ; D . 

Broteri, Ten. syll. app. 3. p. 591 ; Bertol. I. c. 172. 

In arvis della Fogna, Castelraniero, Errano, Pidevra. © © 

O S S E R V . Egl i è p robab i le c h e ques ta pianta dal N a p o 

letano si es tenda senza interruzione (oltre alla T o s c a n a ) 

sino in R o m a g n a , avendo la io raccol ta ancora nel terri

torio di Forl ì e d in que l di R imin i . 

D. C a r o t a , L. ; Bertol. I. e. 156. 

In agris et pascu i s ub ique . © © 

O r l a y a g r a n d i f l o r a , Iloffm.; Koch syn. 268 ; l e . E c h i n o p h o r a 

a-wivóxaf)7ro;, Column, eephr. 94; Caucalis, Lam. ill. tab. 192. f. 1. 

In arvis della Fogna, mon t i s della Pietra, Marseno, 

Sarna. © 

O. p l a t y c a r p o s , Koch l. e.; I c . Ech inopho ra s-Aaru**pjfoi;, 

Column. I. e. 

In arvis mon t i s della Pietra, S. Biagio in collina, Mon-

tefortino, Sartia, Errano, Castelraniero, Pantana. © 

T R I B . V i l i . — CAUCALINEAE, Koch. 

Caucalis d a u c o i d e s , L.; Koch syn. 269; Bertol. I. c. 178; le. 

E c h i n o p h o r a \eirro<pvXM>;, Column, eephr. 97. 

In arvis di Monteforlino, Castelraniero, Montana. © 

T u r g c n i a l a t i f o l i a , Iloffm.; Koch l. e.; Caucalis latifolia, 

Bertol. I. c. 183; l e . E c h i n o p h o r a n-A.»TÓ<f>i;M.oy, Column. I. c. 
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In arvis montis della Pietra; S. Biagio in Collina Mon-

tefortino, Castelraniero, Iiontana. © 

Torills Antliriscus, Gmcl.; Kocli syn. 269; Bertol. I. c. 18.6; 

Caucalis Antbriscus, Gaud. fi. helv. 2. p. 313 ; le. C. Bauli, 

prodr. 80; Gaud. l. c. tal). 4. 

Ad sepes in Sarna. © 

T. lielvetica, Gin. ; Koch l. c. ; Bor. fi. centi: 2. p. 291. 

In pascuis alla Cosina. © 

T. neglecta, Scindi; Koch l. e.; Bor. I. c. 

Ad sepes in Errano. © 

T . nodosa, Gaertn.; Koch syn. 270; Bertol. I. e. 189. 

In arvis circa Faventiam, Errano, Pergola. © 

TlIIB. IX. — SCANDICINEAE, Koch. 

Scandix Pecten-Veneris, L. sp. 368; Bertol. I. c. 199. Herba 

fastidiendo redolet, nec inodora ut asserit Bertolonius. 

Inter sata in Errano et alibi. © 

Chaerophyl lum temuìum, L. sp. 370; Myrrhis temulenta 

Bertol. I. c. 213. 

In incultis di Seda, Errano. © © 

TRIB. X . — SMYRNEAE, Koch. 

Physospei'mum aqailegifol ium, Koch; Bertol. I. c. 295; 

Pli. commutatam, Spr. sp. umbell. 22. tal). 1. f. 8. 

In sylvaticis di Castelraniero. 

TRIB. X I . — CORIANDREAE, Koch. 

Bifora radians, M. B.\ Koch syn. 270; Bertol. I. c. 218; le. 

Coriandri altera icon, Dod. pempt. 302. 

Inter segetes di S. Biagio in collina, Errano, Pidevra. Q 

B. testiculata, BC. prodr. 4. p. 219 ; Koch l. c.; Bertol. I. c. 

216; le. Corlandrum, Barn. ili. tàb. 196. f. 2. 

Inter segetes circa Faventiam, in S. Marnante, Sarna, 

Errano, Castelraniero, Pidevra, Possano. © 

ORD. X X X V I . — Araliaceae, Juss. 

Hedera Helix, L. sp. 292; Bertol. fi. it. 2. p. 686; le. Pimeli, 

te. pi. med. 150. 

Arborum, ad truncos et ad muros ubique. 3 
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ORD. XXXVII . - Cornacene, Lindi. 

Cornus mas, L. sp. 171 ; Bertol. ¡1. it. 2. p. 195 ; Ic. Bench ic. 

pi. med. 61. 

All'Olmatello, in sylvaticis di Ceppavano. 5 

С. sanguinea, L. sp. 171; Bertol. I. e. 196; Ic. Lam. ili. 
tab. 74. f. 2. 

In sylvaticis di Morenico, Castelraniero, Montana, M- Mau
ro et alibi, д 

ORD. XXXVIII . — Caprifoliaceae, Juss. 

Sambucus Ebulus , L. sp. 385; я, Bertol. fi. it. 3. p. 486 ; Ic. 
Flench ic. pi. med. 230. 

Circa Faventiam alla Badia, in sterilibus et pascuis di 
Cepparano, Quartolo, Montana, M. Mauro. $ 

S. nigra, L. I. c; Bertol. I. c. 488] Ic. Plcncb I. c. 229. 
Ad sepes in Montana. 5 

Viburnum Lantana, L. sp. 381 ; Bertol. I. c. 482 ; Ic. Tlenck 
I. c. 231. 

In sylvaticis montis della Bicocca, Castelraniero, Pidevra, 
M. Mauro. 5 

Lonlcera Caprifol ium, L.; Koch syn. 279, Bertol. I. c. 2. 
p. 556 ; Ic. Caprifolium italicum, Bod. pempt. 411. 

Ad sepes in S. Lucia delle spianate, Morenico, Castelra-
mero. Ъ 

L. Xylosteum, L.; Bertol. I. c. 564; Ic. Xylosteum, Bod. I. c. 412. 
In cacumine montis Mauri. \ 

ORD. X X X I X . — Rubiaceae, Juss. 

Sherardia arvensis, L. sp. 149; Bertol. fl. it. 2. p. 72; Ic. Lam. 
ill. tab. 61; Gill, et M. fl. fr. 212. f. 5. 

In arvis di Errano, Casale, et alibi. 0 

Asperula arvensis, L. sp. 150; Bertol. I. e. 76; Ic. Gill, et 
M- l. c. f. 4. 

In arvis montis della Pietra, Montana. © 

Rubia tinctorum, L.; Koch syn. 282; Bertol. I c. 115;lc. Bacìi, 

all. rep. pi. ut. tab. 74. 

Agrorum ad margines circa il Borgo d'Vrbccco Fa ventiae. 3° 

Nuovo Giom. Boi. Bai. ^*-ГГГПТ7 ГП~т>^ 8 



114 F L O R A E F A V E N T I N A E T E N T A M E N 

Galium cruciatum, With.; Koch syn. 282; Bertol. fl. it. 2. 
p. 96; Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 16; Ic. Coss. et Germ. all. 
fl. par. tab. 22. f. A. 

Ad sepes in Errano et alibi. £ 

G. vernum a Bauliini, DC. prodr. 4. p. 605; Gren. etGodr. 
1. c; Ic. Scop. fl. cam. 1. tab. 2. 

J3 Halleri, DC. I. c; Gren. et Godr. I. c. 
In pascuis sylvaticis di Castelraniero, S. Lucia delle fipia-

nate; iisdem in locis. £ ' 

G. tricorne, With.; Koch syn. 283; Bertol. I. c. 124; Ic. Coss. 
et Germ. I. c. tab. 23. f. E. 

In arvis di Sama, Urbiano , Cepparano, Montecchio, Pi-
devra. © 

G. Aparine, L.; Koch I. c.; Bertol. I. c. 126; Gren. et Godr. I. c. 
43; Ic. Coss. et Germ. I. c. tab. 23. f. D- 1-2. 
Ad sepes circa Faventiam. © 

G. litigiosum, DC. I. c. 609; Gr. parisiense ? vestitum, Gren. 
et Godr. I. c. 42; Ic. DC. ic. rar. tab. 26. 

Ad dumos in Errano. 0 

G. anglicum, Huds.; G. parisiense a nudum, Gren. et Godr. 
1. c.; Ic. Coss. et Germ. I. c. tab. 23. f. C. 1-4. 

In glareosis di Errano. O 

G. verum, L.; Gren. et Godr. I. c. 19; Ic. Flench ic. pi. med. 5i; 
Coss. et Germ. I. c. tab. 22. f. B. 

J3 eminens, Gren. et Godr. I. c.;Ic. Sav. mat. med. 35; 
panicula latiore et laxiore, corolla subduplo majore. 

In pascuis circa Faventiam, Castelraniero; J3 viarum ad 
margines in Beda. % 

G. purpureum, L.; Bertol. I. c. 121; Gren. et Godr. I. c. 20; 
Ic. Nocc. et Balb. fl. tic. 1. tab. 3. 

In declivibus et sylvaticis di Castelraniero. % 

G. erectum j3 rigidum, Gren. et Godr. I. c. 23. 
In montosis di Eontana. %• 

G. d a t u m , Thuill. fl. par. 76; Bor. fl. centr. 2. p. 304; Gren. 
ct Godr. I. c. 22; G. Mollugo, Koch syn. 286; Bertol. I. c. 114; 
Ic. Coss. ct Germ. I. c. tab. 22. f. C. 
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Ad sepes circa Faventiam, in dumetis di Ceppavano, Er

rano, inter segetes in Drbiano. % 

ii. debile fi congestum, Gren. et Godr. ti e. 40. 
Secus canalem extra portam Montanara Faventiae, in 

humentibus di S. Slamante, Poggio. §s 

OBD. X L . — Valeraniaceae, Lindi. 

Valerianella olitoria, Polipai. 1 p.30; Bertol. fi. it. l.p. 181; 

l e . Coss. et Gemi. atl. fi. par. tal). 24. f. A. 
Ad viarum margines et in cultis circa Faventiam, aì-

l'Isola, in Sartia, Errano, M. della Bicocca, Rontana. 0 

V. Auricula , DC. prodr. 4. p. 627; Koch syn. 292 ; le. DC. mem. 
tab. 3. f. 6. 

fi lasiocarpa, Koch l. c. 

y tridentata, Koch l. e; V. dentata, DC. I. c.\ V. Auri
cula, Coss. et Gemi. fi. par. 453. tab. 24. f. C. 

S pubescens, Coss. et Gemi. I. c. 

Inter segetes et ad vias in Sarna, Errano, Montecchio, 
Possano; fi Rivolta, Sarna; y Castelraniero; S alle Bocche dei 
Canali prope Faventiam, Castelraniero. 0 

V. Morisonii a, DC. prodr. I. e; V. Morisonii fi lasiocarpa, 
Koch syn. 291; le. Coss. et Gemi. I. c. f. D. 

Inter segetes et ad vias circa Faventiam, in S. Mainante, 
S. Biagio in collina, Urbiano, Rivolta, Sarna, Errano, Ca
stelraniero, Rontana, Possano. O 

OSSERV. La V. mixta, secondo esemplari di Palermo ri
cevuti dall'amico prof. Todaro, e quelli da me raccolti a 
Tunisi, differisce dalla V. Morisonii pei corimbi adden
sati, per le brattee più lunghe dei frutti cui sono stret
tamente oppresse, pel frutto più piccolo, pel lembo cali-
cinale reticolato-venoso, e proporzionatamente maggiore, 
sebbene sempre molto più corto e più stretto del frutto 
stesso, quindi da non confondersi colla V. eriocarpa. Ben
ché di statura maggiore, molto rassomiglia la V. pubc-
rula, dalla quale però tosto ari riconosce diversa pel frutto 
più grandicello, nonché pel lembo calicinale reticolato-ve
noso più ampio ed acuto. 

V. eriocarpa, Desv.; Koch l. e; Coss. et Gemi. I. e. 451. tab. 
21. f. E. 
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In cultis di S. Marnante, S. Biagio in collina, Morenico, 
Errano, Castelraniero, Montana, Possano. © 

V . Immuta, Bast; DC.prodi: 4. p. 628; Bertol. I. c. 101; Ic. ВС. 
mem. tab. 3. f. 7; V. coronata, Coss. el Germ. I. c. tab. 21. 
f. F.; V. semine scabiosae, Column, ecphr. 209. 

Inter segetes viarumque ad margines in Sarna, Errano. © 

ORD. X L I . — Dipsaceue, ВС. 

Dipsacus sylveslris, Mill.; Koch syn, 292; Bertol. fl. it. 2. 
p. li; Ic. Fuchs. hist, pi. 225. 

Viarum ad margines et in pascuis di Cepparono, 31. Mau
ro alibique. © О 

Cephalaria transsylvanica, Schrad.; Koch syn, 293; Bertol. 
I, c. 21; Ic. All. fl. ped. tab. 48. 

In arvis circa Faventiam, S. Giorgio in Cepparano, ali
bique vulgatissima. © 

Knautia liybritla a lyratu, Koch syn. 291. 
In pascuis di Montcfortino, Sarna, Errano. 0 

Scabiosa columbaria, L. sp. 143. 
j3pauciseta, DC.prodr. 4. p. 658; S. uniseta, Savi fi. pis. 1. 

p. 167. tab. 2. f. h. 
In sylvaticis di Pergola; ? in aridis et sylvaticis di Per

gola, in M. Mauro, circa Caslclbolognese, Casolavalsenio. © 0 

S. mari t ima, L. sp. Ill; a , Bertol. I. c. 51. 
In sylvaticis di Castelraniero, Quartolo, prope Castclbo-

lognese. О © 

ORD. X L I I . — Compositae, Adam. 

SOBORD. I. — TUBULIFLORAE, DC, 

TRIE. I. — EUPATORIEAE. 

Eupatoi'ium caimabimim, L. sp. 1173; Bertol. fl. it. 9 
p. 81; Сотр. fl. it. 510; Ic. Sav. mat. med. tab. 37. 

Udis in locis, ad fossas ubique. Ъ 

Pctasitcs officinalis, Moench; Cren, et Godr. I. c. 2. p. 89; 
P. vulgaris** subfoemineus, DC. prodr. 5. p. 206; Tussi-
lago hybrida, L. sp. 1211; le. Sta. I. c. tab. 17. 

Secus amnem Lamone prope Faventiam. Ъ 
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P. fragrans, Presi fi. sic. XXVIII; Berto!. I. c. 206; Comp, 
fi. it. 539. 

Ad sepes in Errano. £ 

Tussilago Farfara, L. sp. 1211; Bertol. I. c. 203; Comp. fi. 
it. 538; le. Sav. I. e. tal). 19. 

In turfosis hinc inde. £ 

TRIB. IL — ASTEROIDEAE, LeSS. 

Linosyris vulgaris, Cass.; Koch syn. 300; Comp. fi. it. 537 ; 
Chrysocoma Linosyris, Bertol. I. e. 89; le. Zannich. ist. 
tab. 71. 

Aridis in locis et in ericetis collium di Errano, Castel-
raniero, Pidevra. % 

Bellis perennis, L. sp. 1248; Bertol. I. c. 316; Comp. fi. it. 534; 
le. Lam. ili. tal. 677. f. 2. 

In herbidis ubique. % 

B. hyforida, Ten. syll. 436; Bertol. I. c. 319; Comp. fi. it. 531; 
le. Fuchs. Just. 146. 

Montosis in declivibus subumbrosis di Montana, in her
bidis circa Faventiam, in S. Marnante, Comparano,Errano, 
Castelraniero. % 

B. sylvestris, Cyr.; Bertol. l. c. 317; Comp. fi. it. 534. 
In pascuis montis Mauri prope la Grotta di Tiberio. £ 

Erigeroni canadense, L. sp. 1210; Koch syn. 303; le. Iloffm. 
fi. ali. tal. 12. 

In arvis ubique vulgatissimum. © 

E. acre, L. sp. 1211; Koch l. c. 
fi asteroides, DC. prodr. 5. p. 290. 
In pascuis di Errano et in rupestribus montis Mauri; 

fi in Sarna. © 

Solidago Virgaurea, L. sp. 1235; Bor. fi. centi: 2. ». 321; 
a vulgaris, Comp. fi. it. 536. 
fi monticola, Jord.; Bor. I. c. 324: capituiis subsessilibus 

in glomerulis axillaribus coadunatis. 
In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Errano, Castel

raniero, Pidevra, M. Mauro et alibi; fi in castaneto montis 
della Bicocca et in Pergola legit Baccarini. $ 
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Asteriscos spinosus, Grcn. ctGodr. I. c. 172; Bertól. I. c. 116; 
Comp. fl. it. 529; Ic. Aster I, Clus. hist. XIII. 

Viarum ad margines et in pascuis di Errano, Castel
raniero, Brisighella. © v 

Inula Heleniuni, L. sp. 1236; Bertól. I. c. 267; Comp. fl. it. 
532; Ic. Sav. mat. med. tab. 6. 

In montosis di Cepparano secus torrentera Albonéllo. % 

I. Britannica, L. sp. 1237; Iieich. fl. exc. 237. 
Ad fossas et ad viarum margines circa Faventiam, in 

Errano frequens. %> 

I. salicina, L. sp. 1238; Bertol. I. c. 278; Comp. fl. it. 533; 
Ic. Aster IV Austriac. II, Clus. hist. XIV. 

In sylvaticis di Cepparano, Castelraniero, Pidevra, Per
gola. ?= 

I. squarrosa, L. sp. 12Í0 : foliis ovalibus denticulatis vel 
subcrenatis. In I. spiraeifolia contra folia sunt ovato-oblonga 
serrulata. Capitula solitaria vel corymbosa aut fastigiata 
in una et altera specie vel forma asqualiter occurrunt. 

Secus amnem Lamone a Faenza. % 

I. Conyza, DC. prodr. 5. p. 16 Í; Ic. Lam. ill. tab. 697. f. 1. 
Ad sepes et in pascuis praesertim sylvaticis di Errano, 

Casolavalsennio. % 

Pulicaria graveolens, Nym.; Comp. fl. it 532; Cupularia 
graveolens, Grcn. et Godr. I. c. 180; Bertol. I. c. 195. 

In arvis circa Faventiam, in Sarna, Errano, Casolaval
sennio. 0 

P. viscosa, Cass.; Comp. fl. it. 532; Cupularia viscosa, Gren. 
et Godr. I. c. 181; Bertol. I. c. 197. 

Secus la Canaletta prope Faventiam, in declivibus col-
lium et pascuis di Errano, Castelraniero alibique. % 

P. dysenterica, Gaertn.; Koch syn. 308; Comp. fl. it. 531; 
Inula dysenterica, Bertol. I. c. 274. 

Ad sepes, secus vias in Cepparano, Errano et alibi. % 

P. vulgaris, Gaertn.; Koch I. c.; Comp. fl. it. 532; Inula Pu
licaria, Bertol. I. c. 276. 

Secus canalem navilio ex herbario übaldini. O 
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Тшв. III. — SENECIONIDEAE, Less. 

Bhlens tripartita, L. sp. 1165 ; Beriol. fi. it. 9.p. 75; Сотр. 
fi. it. 529; le. Hepatorium aquatile, Dod. pempt. 595. 

•fi reptans: habitu minore, cauleque prostrato repente 
a forma typica tantum differt; nihilominus in vivo accu-
ratius observanda. 

In fossis circa Faventiam, in Pieve di Cesato, Sartia, 
Castelraniero ; fi secus amnem Lamone a Faenza. Q 

B. hirta, Jord.; Gren. et Godr. fi. fr. 2. p. 168. 
Ad fossas in Sarna. © 

Filago germanica, L. ; Carnei erb. tose. 161 ; a, Coss. et Germ. 
fi. par. 501; F. canescens, Bor. fi. centr. 2. p. 339; le. Coss. 
et Germ. I. e. atl. tàb. 26. f. B. 

In pratis di Persolino, in arvis di Cepparano. Q 

F. spathulata, Presi; Cantei l. e.; Coss. et Germ. I. e. 500; 
Bor. I. c. 338; le. Coss. et Germ. l. c. f. A. 

Ad vias in Eivalta, Cepparano, Errano, Castelraniero, 
Piolo. © 

F. gallica, L. ; Bertol. I. c. 163; Carnei l. е.; a, Сотр. fi. it. 
524; Bor. l. e. 340; Logfia gallica, Coss. et Germ. I. e. 503. 
tab. 26. f. E. 

Agrorum ad margines in Pivalta, Castelraniero. Q 

Gnapnalium uliginosum, L. sp. 1200; Bertol. I. c. 150; 
Сотр. fi. it. 523. 

In alveo amnis Lamone a Faenza. Q 

G. luteo-albura, L. sp. 1196; Bertol. I. e. 142; Сотр. fi. it. 523. 
In arvis circa Faventiam et ad vias all'Isola. © 

Helichrysum angustifolium, ВС. prodr. 6.p. 183; DNtrs. 
rep. fi. lig. 217; Carnei l. e. 160. 

Faventiae ad moenia di S. Ippolito, in montosis di Pi-
devra, Montana, M. Mauro. Щ 

Artemisia camphorata, Vili.; Willd. enum. 2. p. 861. n. 15; 
le. Noce, et Balb. fi. tic. 2. tab. 14. 

fi subcanescens, Willd. I. c. n. 14. 
In rupestribus montis Mauri; fi promiscue cum a pro

venir % 
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A . vulgaris, L. sp. 1188; a, Bcrtol. 1. c. 12G; Ic. Sav. mat. 
mccl. tab. 37. 

Ad sepes circa Faventiam et alibi. £ 

A, palmata, Lam. diet. l.p. 2G8. n. 31; A. coerulescens fi an-
gustifolia, DC. I. c. 101. 

Secus amnem Lamone a Faenza, cretaceis in praeruptis 
di Ceppavano, Montecchio. 

Achil lea Mil lefol ium, L. sp. 1267; Gren. et Godr. fi. fr. 1. 
p. 162; Comp. fl. it. 508. 

In pratis et pascuis di Sarna, Errano, Castclraniero, ali-
bique. 

A. compacta, Lam.; Gren. et Godr. I. c. 163; Comp. fl. it. 503. 
In pratis di Persolino prope Faventiam. # 

A. tanacetifolia, All.; Koch syn. 320. 
Circa Faventiam ex herbario JJbaldini. £ 

A . nobilis, L.; Koch syn. 321; Bertol. I. c. 407; Comp. fl. it. 50S. 
Agrorum ad margines et in pascuis montis della Bi

cocca, Errano, Castclraniero, Celle. % 

A. Ageratum, L. sp. 1261; Bertol. I. c. 388; Comp. fl.it. 509; 
Ic. Sav. mat. med. tab. 33. 

In pascuis circa Faventiam ac in sterilibus di Monte-
fortino, Cepparono, Castclraniero, Pidevra. % 

Antliemis tinctoria, L.; Koch syn. 321; Bertol. I. c. 385; 
«, Comp. fl. it. 510; Ic. Barr.ic. 465. 

In pascuis di Pergola, Casolavalsetmio. 0 

A. Cota, L.; Bertol. I. c. 357; Comp. fl.it. 510; Ic. Till. cat. hort. 
pis. tab. 19: f. 2. 

Inter segetes di Cepparono, Errano, Castclraniero alibique 
vulgaris. © 

A. arvensis, L.; Comp. fl. it. 511; Ic. Mich. nov. pi. gen. tab. 30. f. 3. 
Inter segetes di Pidevra. o 

A. Cotula, L. sp. 1261; Koch syn. 323; Bertol. I. c. 381; Comp. 
fl. it. 511; Ic. Mich. l. c. f. d. 

In arvis et cultis di Errano, Castclraniero, Bivalta, Per
gola, alibique frequens. © 
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Matricaria Cliamomilla, L. sp. 1256; DC. prodr. 6. p. 51: 

foliis bipinnatis, capitulis subpollicaribus, l'adiis patentibus, 

calathi squamis obtusis, achaeniis membranaceo-coronatis 

4-gonis. 

Secus la Canaletto, prope Faventiam. © 

M. suaveolens, L. I. c.; DC. I. c: a M. Cliamomilla differt 

foliis 2-3-pinnatis pinnis angustioribus, capitulis duplo mi-

noribus radiis deflexis, calathi squamis subacutiusculis, 

achaeniis ecoronatis striatis. 

In arvis di Errano. © 

Leucanthemum vulvare, Lami:.; DC. I. c. 46. 

In sylvaticis et in pascuis di Meda, S. Biar/io in collina, 

Errano, Castélraniero. 

L. atratuin, DC. I. c. 48. 

In pratis di Persolino et in herbidis di Reda. % 

Pyreihrum Achilleae, DC. I. c. 57; Bertol. I. c. 312; Comp. 

ft. it. 516; Ic. Barr. ic. 785. 

In sylvaticis di Castélraniero et montis Mauri. £ 

P. Partlienium, Sm.; DC. I. c. 58; Beriol. I. c. 315; Comp. 

ft. it. 516; Ic. Matricaria, Dod. pempt. 35. 

Secus viam a Ritortolo in monte della Bicocca. % 

Senecìo vulgaris, L. sp. 1216; Bertol. I. c. 212; Comp. fi. it. 

521; le. Trag. de stirp. 285; Bori. Bom. 7. tab. 88. 

Ubique vulgatissimus. © 

S. eruclfolius, L. sp. 1218 (non aliorum); S. tenuifolius, 

Bertol. (nec Jacauin) l. c. 233 optime descriptus; le. Barr. 

ic. 153. 

In collibus di Ceppavano, Castélraniero et alibi. % 

S. erraticus, Bertol. I. c. 237; Carnei l. e. 162; Comp. fi. it. 520. 

Ad sepes Faventiae extra portam Montanara, in Rivalla, 

Sarna alibique. £ 

TRIB. IV. — CALENDULEAEJ Cass. 

Calendula arvensis, L. sp. 1303; Bertol. fi. it. D. p. 494; 

Comp. fi. it. 4.76; le. Viv. fi. lib. tab. 20. /'. 2. 

Viarum ad margines in Errano, circa Brisighella, in 

Rontana. © 
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C. officinali*, L.;Bertol. I. c. 496 ; Comp. fit it. 476;Ic. Fuels, 
hist. 382. 

In hortis et in cultis hue illuc subspontanea. © 

TRIB. V . — CYNAREAE, Less. 

Ecliinops spliaerocephalus, L.; Bertol. fl. it. 9. p. 509; Comp. 
fl. it. 503; Ic. Lam. ill. tab. 719. f. 1. 

In rupestribus montis Mauri. 7p 

Cii'sium lanceolatum, Scop. ; «, Koch syn. 338; Comp. fl. 
it. 482; Cnicus lanceolatus, Bertol. I. c. 8. 

fi Rosani, Comp. fl. it. 482 : foliis angustioribus, squamis 
calathi angustioribus ac numerosioribus. 

Agrorum viarumque in marginibus di Cepparano, Er
rano, Castelraniero, Pidevra ; fi in Marseno. 0 © 

C. Lobelii, Ten. syll. 414; Comp. fl. it. 483 ! ; Boiss. fl. or. 3. 
p. 530; Carduus Boujarti, Sav. fl. pis. 2. p. 243; Cnicus 
eriophorus fi, Bertol. I. c. 26 ; calatho innupto subgloboso, 
in anthesi ovato vel cylindraceo, squamis apice infra 
spinam vix et breviter lanceolato-dilatatis, ciliolatis, rube-
scentibus. 

Ad rivulos in Cepparano, agrorum ad margines in M. 
della Pietra, Sana, Pidevra. © © 

C. arvense, Scop.; Koch syn. 341; Bertol. 1. c.3l; Comp. fl. it. 
482 ; Ic. Hort. Rom. 7. tab. 77. 

In arvis di Errano et alibi frequens. $ 

Picnoinon Acarna, Cass.; Koch syn. 342; Comp. fl. it. 482; Cni
cus Acarna, Bertol. I. c. 11; Ic. Chamaeleon salmanticensis, 
Clus. hist. CLV; Gill, et M. fl. fr. 230. f. 66. 

In sterilibus di Castelraniero, Pidevra. © 

Carduus acicularis, Bertol. I. c. 8. p. 627; Comp. fl. it. 481. 
Inter segetes agrorumque ad margines in Rivolta, Er

rano, Castelraniero, Pidevra, Pergola, M. Mauro. © 

C. pyciioceplialus, Jacq. ; Koch syn. 342; Comp. fl. it. 481. 
Ad sepes in Sartia, Errano. 0 
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V. nutans, L.; Koch syn. 345 ; a, Bertol. I. c. 617; a, Comp. fl. it. 

480 ; Ic. Moris, hist. s. 7. tab. 31. f. 6. 

In pascuis et ad margines viarum circa Faventiam, iw 
Sama et alibi. O 

Galactites tomentosa, Moench; Bertol. I. c. 9. p. 491; Comp, 

fi. it. 486; le. Spina bianca e nera, Math. (1597) p. 458. 

In declivibus di Castelraniero, Bontana, Vedrete. 0 0 

Onopordon Acanthium, L.; Koch syn. 345; Bertol. I.e. 42; 

Comp. fi. it. 487; le. Fuchs, hist. 57. 

In pascuis di Errano. O 0 

Lappa minor, DC; Koch syn. 346; Carnei erb. tose. 169; 

Comp. fi. it. 488; le. Arctium Lappa, Sav. mat. med. tab. 36. 

Ad sepes, in incultis circa Faventiam, in Cepparono, 

Sarna, Errano. 0 0 

Carlina vulgaris, L. sp. 1161; Bertol. I. c. 51; Comp. fi. it. 501; 

le. C. sylvestris vulgaris, Clus. hist. CLV1. 

fi longifolia, Comp. fl. it. 501; C. vulgaris x , Bertol. I. c. 

55; C. longifolia, Beioh. fl. exe. 292; Ic. Bocc. mus. tab. 14: 

cum C. nebrodensi, quae habitu robustiore, non graciliori, 
aliisque notis longe a volgari distat, non est confundenda.' 

In pascuis et sylvaticis di Errano, Castelraniero, Casola-

valsennio ; ß in umbrosis di S. Giorgio in Cepparono, Castel

raniero. 0 © 

C. corymbosa, L. sp. 1160; Bertol. I. c. 58; Comp. fl. it. 501; 

Ic. Barr. ic. 594. 

ß Rothii, Boiss. fi. or. 3. p. 449 ; le. Acarna apula um

bellata, Column, eephr. 27: a varietate a differt foliis, po-

tius quam sinuato-dentatis, sinuato-lobatis vel pinnati-

fìdis, spinis validioribus armatis, bracteis cephala supe-

rantibus. 

In aridis et sylvaticis di Castelraniero, Pidevra; ß vul-

gatior iisdem in locis. 0 © vel 

Xeranthemum cylindraceum, Sibili, et Sm. ; Bertol. I. e. 

170; Comp. fl. it. 502; Gay mon. 38. tab. 7. f. 3. 

Ad radices montis della Pietra secus rivulum Albonello, 
in monte Mauro. O 
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Serratala thictoria, L.; Koch syn. 318; Berlol. I. c. 8, p. 601; 
Camp. ft. it. 490 ; Ic. Hort. Rom. 7. tab. 79 ; Zanon. cel. Mont, 
tab. 91. 

In sylvaticis eli Errano, Ceistclraniero, Pielevra. £ 

Ken trophy H u m lanatum, DC. et Dub. bot. gall. 293; Der
idi. I. c. 66 ; Comp.fl. it. 199; Ic. Atractylis, Column, ecph. 23. 

In sterilibus di Errano, Biolo. © 

Cei l iaurea a l b a , L. sp. 1293; a, Berlol. I. c. 164 ; Comp. ft. 
it. 492; Ic. Stoebe Salmantica III , Clus. hist. X. 

In rupestribus di Brisighella, M. Mauro, 

C. a m a r a , L. sp. 1292; Berlol. I. c. 461; Comp. ft. it. 492; Ic. 
Ambr. phyt. 295; Scop. del. fase. 2. tab. 9. Plerumque ce-
phala foliis pluribus bracteiformibus involucrata sunt, sed 
ea non superantibus ut exacte effìngit Scopoliana figura. 

J3 virescens : indumento canescente destituta, floribus 
roseis vel albis. 

In pascuis di Errano, Castclraniero et alibi; J3 in Fide-
vra. % 

C. nigrescens, Willel. sp. pi. 3. p. 2288 ; a, Gaud. ft. helv. 5. 
p. 396; Carnei erb. tose. 165; Comp. ft. it. 492: pianta sa
turate virens, calathi squamis imis brevibus piene ap-
pendiculato-ciliatis. 

Secus amnem Lamone a Faensa. %• 

C. transalpina, Schleich.; Caruel 1. c.; Comp. ft. it. 492; C. nigre-
scens, Bertol. I. c. 432; Ic. Zannich. ist. tab. 206. f. 2: pianta 
pallide virens foliis plerumque integris et tantum denti-
culatis, calathi squamis imis elongatis vix appendiculato-
ciliatis. 

In herbidis eli Errano et alibi. '% 

C. Cyanus, L. sp. 1289; Bertol. I. c. 439; Comp. ft. it. 493; Ic. 
Hort. Bom. 7. tab. 81. 

Inter segetes ubique. © 

C. solstitialis, L. sp. 1297; Bertol. I. c. 475; « , Comp. ft. it. 

496; Ic. Spina solstitialis, Dod. pempt. 734. 

In agris vulgatissima. © 
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C. Calci trapa, L. I. c; %, Bertol, l. c. 1S3; Comp. fl. it. 197 ; 

Ic. Zannich. ist. tab. 152. 

In asperis di Montecchio, M. Mauro. 0 

SUBORD. II. — LlGULIFLORAE, DC. 

TaiB. VI. — ClCHOREAEj Spr. 

Scolyums hispanicus, L. sp. 1113; Bertol. fl. it. 8. p. 591; 

Comp.fl.it. 175; le. S. Theophrasti Narbonensis, Chis. 

Ust. CLIII. 

In montosis di Cepparano, in arvis di Errano et alibi. % 

Lámpsana communis, L. sp. 1111; Bcrtol. I. c. 579; Comp. 

fl. it. 175; le. Pimele ic. pi. mcd. G. tal). 588. 

Ad sepes circa Faventiam, in Celle. Q 

Rliagadiolus stella tus, DC; Bertol. I. c. 581; Comp. fl.it. 

171 ; y hebelaenus, Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 290 ; Ic. Hie-

racium stellatum, I. Baith. hist. 2. p. 1011. 

In arvis di Sarna, Errano et alibi. O 

Cicliorhim Intyfous, L. sp. 1112; Comp. fi. it. I7d; le. Pimeli 

l. c. tab. 586. 

fi glabratum, Comp. I. e.; C. glabratum, Presi fi. sic. 

XXXII: calathi squamis omnibus ciliato-glandulosis, ca-

lycularibus dimidio brevioribus. 

Ad vias et in herbidis ubique ; fi in Castelranicro. g> 

Thrincia ¡liria, liotli; Kocli syn. 358; Bertol. I. c. 445; Comp. 

fl. it. 471; le. Santi viagg. 3. tab. 7. 

In pratis di Persolino. % 

Leontodón hispidum, L. sp. 1124 ; Bor. fl. centr. 2. p. 3G8. 

In pascuis montis della Pietra, in Errano, Castelranicro, 

Pidevra. %> 

L. Villarsii, Loisl. fl. gali. 2. p. 177: pilis longis simplicibus-

que cum brevissime furcatis intermixtis hispidum. 

fi Rosani, DC. prodr. 7. p. 104; Guss.enum.pl. inar. 188; 

Apargia Rosani, Ten. si/M. 391: radice elongata, nec prae-

morsa, multicipite ; foliis runcinato-pinnatifìdis, pilis ob-
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sitis longiusculis brevissime bi vel ita patenter trifurcis 

ut glochidiatis videantur. 

Aridis in pascuis di Sartia, M. delia Pietra, Errano, Ca-

stelraniero; J3 ad viam della lana circa rivulum di Bi

scia. 5= 

Picris hieracioides, L. ; Gren. et Qodr. I. e. 303; Gren. fi. 

jur. 459; le. Lam. ill. tab. 648. 

j3 pseudo-Villarsii : foliis caulinis lata basi cordato-au-

riculatis. A P. Villarsii differt hispiditate, squamis calycu-

laribas laxis et tandem patentibus. 

Viarum in marginibus et pascuis di Cepparono, Errano, 

et alibi frequens ; fi in Castelraniero. © 

Il elmintiasi echioides, Gaertn.; Koch syn. 361 ; Comp. fi. it. 

468; le. Lam. ili. tal. 648. 

J3 humifusa, Comp. I. c. ; le. Moris, hist. s. 7. tali. 5. f. 38. 

In pascuis di Errano; J3 circa Faventiam,»'« Pidevra, Ce-

reto. © 

Urospermum Dalecliampii, Desf.; Koch syn. 362; Bertol. 

l. c. 352; Comp. fi. it. 469; le. Hieracium magnum Da-

leehamp, Bàlech. ìugd. hist. l.p. 569; Barr. ic. 209. 

In herbidis di S. Biagio in collina, Castelraniero, Celle, 

Montana. %• 

Tragopogon major, Jacq.; Koch l. c. 346; Como. fi. it. 165 ; le. 

Lam. ili. tal. 646. f. 1. 

In pascuis di S. Lucia delle Spianate, Moronico, Errano, 

Castelraniero. © © 

Podospermum laciniatam, DC; Koch syn. 365; P. Jacqui-

nianum a, Convp. fi. it. 466. 

Ad vias in Gallisterna. 0 © 

P. decumbens, Gren. et Godr. I. c. 310; Comp. fi. it. 466. 

Agrorum ad margines et ad vias circa Faventiam, in 

Moronico, Quartolo, in montosis di Biolo. © © 

Hypochaeris radicata, L. ; DC. prodr. 7.p. 91; a, Comp. fi. 

it. 464. 

In pratis et pascuis di Errano. 0 0 

Seriolaaetnensis, L.; Bertol. I. c. 560; le. Lam. ili. tal. 

656. f. 1. 

In pascuis di Moronico rara. O 
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T a r a x a c u m o f f i c i n a l e , Wigg.; «, Koch syn. 367 ; Gren. et 
Godr. I. c. 2. p. 316; Bor. fl. centr. 2. p. 375; Ic . Lam. ill. 
tab. 653. 

I n pascu i s u b i q u e . £ 

C l i o n d r i l l a j u n c e a , L.; a, Gren. et Godr. I. c. 314; Bor. I. 
c. 3S1. 

I n a rv i s d'Errano. © © 

L a c t u c a s a l i g n a , L. ~sp. 1119; Gren. et Godr. I. c. 319; Ic. 
Barr. ic. 136. 
fi r u n c i n a t a , Gren. et Godr. I. c. 

I n a rv i s e t p a s c u i s di S. Giorgio in Cepparano, Sartia, 
Errano; fi S. Giorgio in Cepparano, Sarna. © © 

L. S c a r i o l a , L. I. e; a, Gren. et Godr. I. c; Bor. I. c. 372; 
Ic. Fuchs. hist. 301. 

Ad s e p e s in Sarna, Errano. © © 

L. s a t i v a , L.; «, Gren. et Godr. I. c. 320; Ic . Blench ic. pl.med. 
6. tao. 591; Moris, hist. s. 7. tab. 2. f. 3. 

S u b s p o n t a n e a in Quartolo. © 

S o n c h u s o l e r a c e u s , L.; Bor. I. c.380; Gren. et Godr. I. c. 324; 
S. ol. fi t r i angu la r i s , Wallr. sched. crit. 432; Ic. Blench, ic. 
pi. med. 6. tab. 597; S. laevis , Bod. pempt. 643. 

fi l a ce rus , Wallr. l. c.; S. l ace rus , Bor. 1. c.; Ic . Matth. {1583) 
1. p. 452. 

y R o y l e a n u s , DC.prod. 7. p. 184: foliis runc ina to -pa r t i t i s , 
laciniis denta t i s i i m p a r i m a j o r e t r i angu la r i , l a t e ra l ibus 
ovato-lanceolat is , aur icu l i s a m p l i s ; ca la th i s q u a m i s se tu l i s 
longiuscul is mo l l ibus p l e r u m q u e glandul i fer is s e c u s li
nearci d o r s a l e m p l u s m i n u s ins t ruc t i s . 

S R o y l e a n o - l a c e r u s : a v a r i e t a t e y n o n differt nisi folio-
r u m laciniis u t in va r i e t a t e fi o m n i b u s l inear i - lanceola t is 
vel l i nea r ibus , s u p r e m o r u m i m p a r i longiore . 

I n p a s c u i s di Errano ; fi s ecus il Lamone a Faenza, a d 
vias in Castelraniero ; y et S al monte di S. Lucia delle 
Spianate. Q 

S. f a l l a x , Wallr. 1. c.; Ic. Fuchs. hist. 674: a chen i i s oblongo-
obovat is u t r i n q u e t r ine rvu la t i s , m a r g i n e p r a e s e r t i m a d 
b a s i m r e t r o r s u m b r e v i s s i m e ciliolato. 
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'•fi, asper, Wallr. I. c.; le. Matth. I. c. 451; Fuchs. I. c. 675. 
In arvis et ad vias circa Faventiam, S. Giorgio in Cep-

parano; fi S. Lucia delle Spianate, Castelraniero, Bontana. 0 

S. glaucescens, Jord.; Gran, et Godr. I. e. 325 ; Boiss. fi. or. 3. 

p. 796: acheniis late obovatis utrinque 5-nervulatis, ner-

vulis marginalibus saepe subobsoletis margine scabriu-

sculo. 
In herbidis di Sartia, et in monte Mauro. 0 0 

S. ai'vensis, L. ; Koch syn. 371; Bertol. I. c. 387; Comp. fi. 

it, 461; le. Fuchs. I. c. 319. 
In agro di Sartia. $i 

Picridium vulgare, Desf.; Koch syn. 372; Comp. fi. it. 462 ; 
Sonchug picroides, Beri. l. e. 398; le. Ali. fi. ped. tab. 16. f. 1. 

Ad vias di S. Marnante, Bivalta, Castelraniero, et in pa-

scuis montanis di Bontana. Q Q 

Crepìs foetida, L. sp. 1133; Comp. fi. it. 456. 
fi glandulosa, Comp. fi. it. 457 ; C. glandulosa, Guss. fi. 

sic. syn. 2. p. 412. 
In pascuis circa Castelbolognese ; fi secus amnem La-

mone a Faenza. 0 
• 

C. veslearia, L. sp. 1132; Guss. syn. 2. sp. 411. 
In pratis di Errano, Bontana. O 
OSSERV . Le foglie che di dentato-runcinate raggiungono 

sino le forme di runcinato-pinnatifìde, lirate, e pettinato-

partite colle lacinie pennatifìde e lungamente peziolate 

in esemplari colle squame calicolari più o men brevi delle 

interne; dette squame uguali alle interne in esemplari 

con foglie profondamente runcinato-pennatifide e lirate, 

appalesano chiaramente l'incostanza dei caratteri da 

quelle dedotti per distinguere la C. vesicaria dalla C. scu

riosa. Diffatto Linneo stesso dice della specie sua involu

cro longitudine calycis, carattere che il Wil ldenow riserba 

per la sua C. scariosa. 

C. setosa, Hall; Koch syn. 374; Comp. fi. it. 457; Barkhausia 

setosa, Bertol. I. c. 525; le. DC. ic. pi. gali. tab. 19. 

In pascuis di Errano et alibi frequens. O 
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C. leoiitotlontoides, Ali. duci. 13; Bertol. I. c. 533. 
In pascuis et ad sepes di S. Lucia delle spianate, Moro-

meo, Sarna, Celle. 0 © 

C. neglecta, L. mant. 107 ; Koch syn. 377 ; Bertol. I. e. 535 ; 
Comp. fi. it. 456; le. C. stricta, Scop. fi. carn. 2. tal). 47. 

Ad sepes ac in pascuis di Montefortino, Urbiano, Rivolta, 
Errano, Castelraniero, M. Mauro. 0 

C. pulchra, L.; Koch l. e.; Bertol. I. e. 531; Comp. fi. it. 450; 
le. Hieracium pulchrum, Bauh. hist. 2. p. 1025. 

Ad vias et in pascuis di 8. Marnante, Castelraniero, Celle. O 

C. latialis, Sebast. rom. pi. fase. alt. p. 16; C. lacera, Ten. 
syll. 402 ; Bertol. fi. Hai. 8. p. 529 ; Comp. fi. it. 455; le. Scb. 
I. c. lab. 5. 

In rupestribus di M. Mauro. 0 0 

Hieracium Pilosellà, L. ; Bor. I. c. 421; Bertol. I. e. 455 ; 
a, Comp. fi. it. 447; le. Fuchs, hist. 605; Blende ic. pi. med. 6. 
tal. 596. 

In pascuis montis della Fietra, Sarna, Errano, Celle. Z 

H. praealtum, Vili.; Fr. cpicr. hier. 30; Comp. fi. it. 418. 
In sylvaticis di Pidevra. % 

H. cymosum, L. ; Fr. I. e. 36; Comp. fi. it. 449. 
In pascuis di S. Marnante, S. Biagio in Collina, Sarna. % 

H. muroi'um sylvaticum, Fr. I. e. 91; Comp. fi. it. 452. 
In sylvaticis di Castelraniero, Montana. %• 

H. lactaris, Bertol. fi. it. 8. p. 505. 
In sylvaticis di Errano, Pidevra. % 

H. boreale, Fr. I. e. 130; Koch syn. 394. 
ß subsabaudum, Fr. I. e. 131: caule e basi ramoso ; fo-

liis omnibus sessilibus, ovatis vel ovato-lanceolatis, me-
diis lata basi subamplexicaulibus. 

In sylvaticis di Errano, Castelraniero ; ß Castelraniero. % 

H. hirsutum, Tausch; Fr. I. e. 122; Gren. et Godr. fi. fr. 2. 
p. 386. 

In umbrosis delle Tombe in Errano. % 

H. Virga-aurea, Coss. ann. se. nat. 3.m° sér. t. 7. pag. 209. 
tab. 12; Comp. fi. it. 452: phyllopodum, pedunculis et 
Nuovo Giorn. Bot. Bai 9 
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calathi squamis obtasis eglandalosis, acheniis albidis; 
Forma longe villosa a simillimo H. crinito differt floribus 
minoribus, racemo pilis glanduliferis destituto. 

In sylvulis di Castélraniero, Pidevra. % 

H. s y l v a t i c u m , Bertol. I. c. 485 (non aliorum) : hypophyl-
lopodum, vel aphyllopodum, pedunculis et squamis ca
lathi imis acutiusculis, reliquis obtasis pilis glanduliferis 
paucis instructis, acheniis fuscorubescentibus. 

In pascuis et sylvaticis di Errano, Castélraniero, Pidevra. % 

H . a u s t r a l e , Fr. I. c. 101; Comp. fi. it. 452; H. Pictaviensc, 
Por. fi. cent. 391. 

j3 pseudosciadium, Por. I. c. 389. 
In sylvaticis di S. Slamante, Castélraniero, Pidevra, M. 

Mauro ; J3 in Errano, Castélraniero. % 

ORD. X M L — Anibros iaceae , Link. 

X a n t h i u m i t a l i c u m , Morctt.dec. 5. p. 8; Gren. et Godr. fi. fr. 
2. p. 394: foliis irregulariter et repando-denticrdalis, fructus 
liispidi echinis rectis undigue e centro radiantìbus breviter 
apice uncinatis diametrum aequantibus. In X. macrocarpo, 
ex regione Rhenana a Richtero mihi benevole misso, 
contra folia irregulariter quidem sed insigniter dentata 
sunt, fructus pubescenti-glandulosi echini incurvi omnes sur-
sum vasi apice late uncinati diametro subdimidio breviores. 

In glareosis et sabulosis secus il Lamone a Faenza, in 
Sarna. 0 

X. s t run iar iun i , L. sp. 1100; Bertol. fi. it. 10. p. 180; Comp. 
fi. it. 437; le. Lam. ili. tab. 765. f. 1. 

Secus amnem Lamone a Faenza, in argillosis di Ceppa-
rano, ad vias in Pidevra. Q 

X. s p i n o s u m , L. I. e; Bertol. I. e. 182; Comp. fi. it. 438; le. 
Lam. I. c. f. 1. 

Circa Faventiam secus amnemSennio, prope 31. Mauro. 0 

ORD. XLIV. — C a m p a n u l a c e a e , Juss. 

C a m p a n u l a M e d i u m , L. sp. 23G; Bertol. fi. it. 2. p. 501; 
Comp. fi. it. 435; le. Viola mariana quorundam, Clus. ìiist. 
pi CLXXII. 

Circa Brisighclla. © © 
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C. siìbmca, L.\ Koch st/n. 409; Alph. DC. in Prodi: 7. p.465; 
Bertol. I. e. 506; Comp. fl. it. 435. 

j3 paniculata, Alph. DC. I. e.; Comp. fl. it. I. c. 
In rupestribus di M. Mauro. 0 0 

C. glomerata e sparsiflora, Alph. DC. I. c. 467; C. aggre
gata, Noce, et Baiò. fl. tic. 1. p. 101. tab. 5 (non Willd.). 

In monte della Bicocca legit Baccarini. 

C. Tracliel ium, L. sp. 235; Bertol. I. c. 485; Alph. DC. I. c. 
469; Comp. fl. it. 434. 

In dumetis et ad sepes di Ceppavano, Sartia, Castelra-
niero, Pidevra. %> 

C. Rapunculus , L. sp. 232; Bertol. I. c. 470; Comp. fl. it. 432 ; 
le . Hovt. rom. 1. tab. 74; Plench ic. pi. med. 2. tab. 151. 

In pratis et in sylvaticis di Errano, Casielraniero, Per
gola, S. Lucia delle Spianate, M. Mauro. 0 © 

Specularla Speculimi, Alph. DC. I. c. 490; a, Comp. fl. it. 431; 
Campanula Speculum, Bertol. I. c. 520. 

J3 calycina, Alph.DC. I. c: calycis laciniis ut in a piloso-
ciliatis sed latioribus ovato-lanceolatis, corolla pallida. 

Inter segetes ubique ; fi agrorum ad margines di S. Lu
cia delle Spianate. © 

S. cordata; Campanula cordata, Vis?: scabriuscula; caule 
e basi ramoso; foliis subintegris margine scabro tan
dem revoluto, imis obovatis in petiolum brevem angu-
statis, reliquis oblongis obtusis sessilibus cordato-ample-
xicaulibus; calycis laciniis lanceolato-linearibus, in anthesi 
tubum subsuperantibus, margine scabro-ciliatis, corolla 
dimidio longioribus ; stigmatibus in columnam longe cla-
vatam coarctatis. 

In pascuis montis Mauri. © 

ORD. X L V . — Ericaceae, Lindi. 

Calluna vulgai is , Salisb.; Koch syn. 413 ; Comp. fl. it. 425 ; 
a, Bertol. fi. it. 4. p. 318; le. Plench ic. pi. med. tab. 301 ; 
L. amoen. acad. 8. tab. 1. f. 1. 

In pascuis sylvaticis collium ubique. 5 
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E l i c a a a ' bo rea , L. sp. 502, et amoen. acad. S. p. 55; Bertul. I. 
c. 321; Сотр. fi. it. I. e; le . L. I. e. toh. 1. f. li; E . Coris 
folio 1, Clus. hist. 41. 

In sylvaticis di Monte della Pietra, M. della Bicocca, Ca-
stclraniero. f} 

E . s c o p a r i a , L.; Bertol. I. c. 3.23; Сотр. fi. it. I. c. 
I n sylvula ddla Cà di sopra mont is della Pietra. 5 

S U I R A P P O R T I G E N E T I C I T R A OZONIUM E COPRINUS, RI

C E R C H E D E L D O T T . O. PENZIG. 

Benché già parecchi botanici abbiano constatato e de
scritto il nesso genetico che esiste tra il genere Osonium Llc. 
e le varie specie di Coprinus che possono nascere sul micelio 
di quello, e perciò questa m i a comunicazione non possa preten
dere il merito di nuova scoperta, credo pure che dessa po
trà servire ad allargare le nostre cognizioni dell'argomento, 
avendo io esteso le mie ricerche all 'esplorazione dell'intero 
sviluppo e delle particolarità microchimiche dei detti funghi; 
ed essendo inoltre differente la specie da m e studiata da 
quelle che gli altri autori hanno finora osservate. Anche le 
singolarità del luogo e delle circostanze, nelle quali mi si 
presentò quel micelio detto « Ozonium, » rendono le mie 
osservazioni più degne d'essere pubblicate. 

A l principio di Dicembre del 1878 mi vennero portati per 
ispezione alcuni vasi di fiori provenienti dalla serretta delle 
Felci nel R . Orto Botanico di Pavia , i quali si mostravano 
ricoperti da un feltro spesso di filuzzi gialli, che all'aspetto 
esterno sembravano Conferve. Questo strano organismo aveva 
invaso u n considerevole numero di quei vasetti, nei quali si 
allevavano da spore diverse specie di Felci . 

Dall 'asse umido, dove erano poggiati questi vasi, e sul 
quale pure si osservavano densi fiocchi dei fili gialli, questi 
si erano arrampicati sul lato esterno dei vasi, poi coperto 
questo e varcato 1' orlo, dessi avevano esteso le loro reti 
anche su tutta l a superfìcie delle giovani pianticelle, sic
ché queste, avendo le frondi tenerissime al tempo del 
primordiale sviluppo, subirono gravissimo danno, ritenute 
e vincolate dai fili rigidi; ed in seguito ne perirono di molte. 
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L'osservazione minuta dell'organismo fatale, mercè l'aiuto 
del microscopio, mi accertò presto che avevo a fare non con 
un' Alga ma bensì col micelio di un fungo, che peraltro nel 
suo aspetto si allontana di molto da quello che in generale 
chiamiamo « micelio fungoso. » 

Desso si presenta come un feltro più o meno spesso, com
posto di fili rigidi di varia grossezza, di colore giallo-arancio, 
che sono intrecciati fra loro senza alcuna regola e che, sem
pre appressi al substrato, si ramificano abbondantemente. 

Per questa apparenza particolare del fungo era facile 
trovarne il nome : era una specie dell'antico genere Ozonium 
Lh., YOe. auricomum Lk., che del resto è diffusa e non troppo 
rara in tutta Europa, descritta da molto tempo sotto vari 
nomi. Risiede di solito sul legno putrido, tra le foglie cadute 
ecc., talvolta anche si osserva tra la corteccia ed il legno di 
alberi morti, e molti autori l 'hanno trovata sotto terra sui le
gai vecchi delle miniere. Già nel 1729 venne descritta la no
stra specie dall'illustre M i c h e l i 1 nel seguente modo: « Bys-
sus sericea fulva, perclegans, Unitissima, ramosissima ecc. » 

Sarebbe troppo lungo se volessi nominare qui tutti gli 
autori che in seguito si sono occupati di questa specie, e se 
volessi citare tutti i sinonimi che dessa nel corso del tempo 
ha avuti. 

Osservo qui soltanto che, mentre fino alla prima metà 
del nostro secolo i Byssus, Ozonium, Rhizomorpha, Bematium 
ecc. erano ritenuti come generi autonomi, attualmente da 
tutti i recenti micologi è accettata l'opinione che essi non so
no che forme speciali di micelio sterile appartenenti a fun
ghi di ordine superiore. Hanno speciale merito per cotali 
schiarimenti i lavori del F r i e s , d e l T u l a s n e , del De B a r y e 
di altri distinti botanici. Egli è però solamente per poche 
specie che è stata addotta indiscutibile prova della loro atti
nenza ai funghi superiori, e per tante altre restiamo ancora 
in incertezza a quali specie esse appartengano. 

Mi fu interessante il vedere che già nel 1792 S co p o l i os
servò il nesso dei Coprinus coWOeonhim auricomum, senza che 
per altro gli balenasse la supposizione di un legame genetico 
tra l'una forma e l'altra. 

1 Micheli, Nova plantantm genera eie. Florcptiae 1729, pag. 211. 
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Quell'esimio autore, descrivendo nelle sue « Dissertatio-
nes - » la suddetta specie di Ozonium (sotto il nome di Bys-
sus sericea) dice intorno all'abitazione della medesima : . . . . 
« lapidi, licjnis et radicibus fungorum adhaerens, » e più tardi 
nella spiegazione delle tavole : « . . . . figura ostcndìt Byssum 
« insidentem basi Agarici campanulati. » Difatti vediamo nella 
figura assai rozza il nostro Ozonium alla radice di due lun
ghetti che per forma e grandezza corrispondono benissimo a 
qualche specie di Copritms. 

Osserviamo dunque ora un po'più attentamente quel 
micelio detto Ozonium auricomum. 

Dalla spora germogliata del Coprinus, che descriverò ap
presso (Tav. IV, fig. 17, 18) vediamo spuntare ed estendersi 
un tenero micelio bianco che, quando vi sono uguali condi
zioni di sviluppo, prende una forma circolare più o meno 
regolare. Questa regolarità poi per influenza della luce, del
l'umidità ecc. viene presto alterata, ed allora, poco tempo 
dopo la germogìiazione, ci si presenta quel feltro di forma 
allatto irregolare che descrissi sopra. 

I fili vecchi, gialli, sono strettamente accostati al substrato 
sia orizzontale che perpendicolare. 

Quest'ultimo fatto c'insegna che la direzione del micelio 
non è determinata dall'influenza di geotropismo. Crederei 
piuttosto che quell 'attaccamento ai sostegni anche verticali 
sia dovuto ad una tensione lucifuga dei fili micelici, ad un 
« eliotropismo negativo. » E difatti osservai pure nei casi da 
me studiati che l'insieme del micelio era più sviluppato, più 
abbondante e rigoglioso sul lato dei vasi non esposto alla 
luce che non nell'altro lato che guardava i vetri della serra. 

Le ultime terminazioni dei fili, che sono scolorate, si di
scostano verticalmente dal substrato formando piccoli ciuffi 
bianchi, raggianti spesse volte all'apice; e mentre i fili vec
chi sono di straordinaria tenacità e rigidità, esse sono tal
mente sottili e molli che basta il più lieve soffio per coricarle 
tutte quante sopra il substrato. Soltanto coll'età più avanzata 
pigliano i fili la colorazione e la consistenza indicate. 

L'aderenza del micelio adulto al suo substrato è tanto 

8 I. A Scoprili. Dissertationes ad scìentiam naturatevi pertinentes. Pars 
I. L'ragae 1772, pag, 90. 
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forte che difficilmente esso se ne distacca, ed i fili si rompo
no piuttosto che cedere. 

Ciò nonostante non ho mai veduto entrare dei fili nel 
substrato per servire come radicelle, e credo che questa 
aderenza è piuttosto l'effetto di una secrezione delle ife stesse, 
la quale pure nei rami più vecchi congiunge strettamente 
le singole serie di cellule. Se però qui si tratti di una vera 
secrezione oppure di un'alterazione chimica dell'esterno strato 
della membrana cellulare, non ho potuto constatare. 

I rami più vecchi che stanno attaccati al substrato sono, 
come dissi ora, dei fasci di ife, cioè composti da un numero 
variabile di filuzzi che sono incollati fra loro per quella spe
cie di secreto. La loro coerenza è tale da non poterli disgre
gare con un ago senza avere adoperato dei reattivi chimici. 
Questi fasci si formano o per la riunione di varie ife indipen
denti t ra loro, o (più di frequente) per una particolare ma
niera di ramificazione che si riscontra in pochi altri funghi, 
e che ho rappresentata nelle figure 3 e 4 della tavola III. 
I rami delle ife sviluppandosi il più sovente al disotto dei 
setti trasversali prendono la medesima direzione del filo dal 
quale sono nati, accostandosi stret tamente ad esso. Per mezzo 
del sopra indicato secreto poi si saldano il filo primario ed 
il ramo secondario, e ripetendosi più volte sull'uno e sull'al
tro questa ramificazione ne riescono dei cordoni micelici as
sai grossi che si compongono fino di venti cellule (nel taglio 
trasversale). 

Più di rado la ramificazione ha luogo immediatamente 
sotto F apice delle ife (Tav. Ili, fig. 2) ; spesse volte invece 
si trovano delle irregolarità e sporgenze delle cellule seriate 
(Tav. Ili, fig. 5, 6, a, a), che servono forse pure esse ad attac
care meglio i fili al substrato. 

La membrana delle cellule vecchie ci presenta le se
guenti particolarità. Essa è colorata per l'impregnazione di 
una sostanza gialla-arancia, che nei rami più vecchi tal
volta dà al rossiccio o al brunastro. 

Questa colorazione è assai costante, restando inalterata 
coli'applicazione di alcool, etere, benzina e di altri simili re
attivi. Neppure l'iodio produce alcun cambiamento di colore 
nelle ife adulte, mentre la membrana scolorata di quelle gio
vani viene presto da esso co'orata in giallo. Col tratta-
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mento successivo di iodio e di acido solforico, reagente va
lentissimo per la constatazione di cellulosa vegetale, non si 
ottiene colorazione in azzurro (le ife giovani si colorano in 
bruno scuro), ciò che informa che la membrana non costa di 
cellulosa pura (fatto costante anche pel micelio di altri fun
ghi), ed altrettanto concludiamo dall' effetto negativo che 
otteniamo coli'applicazione del cloruro di zinco iodurato. 

Siccome è un fatto frequente nell' istologia vegetale, che la 
reazione di cellulosa viene impedita per la presenza di altre 
sostanze che impregnano la membrana, provai ad allonta
nare quelle sostanze secondarie con vari reattivi. 

La potassa caustica a freddo non ebbe forza di alterare 
l'aspetto esterno della membrana nè le sue sopradescritte 
reazioni. Al contrario lo stesso reagente, riscaldato e posto 
in contatto col micelio d' Osonium, prese colore primamente 
giallo, che poi passò al bruno scuro, mentre il micelio stesso 
apparentemente conservava il colore originale. 

Lasciando ora reagire sul micelio preparato in questa 
guisa dell' iodio, si ottiene soltanto debole aumento nell' in
tensità del suo color giallo; ma aggiungendovi in seguito 
dell'acido solforico, le pareti cellulari prendono una tinta 
bruna oscura quasi nera; poi lentamente si sciolgono. 

L'acido solforico solo (senza l'azione precedente dell'iodio), 
che lascia apparentemente intatto il micelio fresco, applicato 
dopo la potassa calda ha pure la virtù di sciogliere lenta
mente le membrane delle ife dopo averle gonfiate e colorate 
in bruno. 

Gli altri acidi (come ac. cloridrico ed ac. nitrico) non 
hanno nessuna influenza sul micelio, nè fresco, nè cotto nella 
potassa caustica. Tutt'al più ne fanno crescere un po' l'inten
sità del colore gonfiando leggermente le pareti cellulari. 

Tutto questo ci* indicherebbe che nel nostro Osonium non 
esiste della cellulosa, bensì una sostanza analoga ad essa 
che si trova mascherata da un' altra materia impregnante. 

Ma havvi un' altra reazione che si oppone a questa opi
nione. Cuocendo cioè un pezzo del micelio nel liquido reat
tivo dello S c h u l t z e (clorato di potassa ed acido nitrico), esso 
si scioglie tutto, colorando il liquido in bruno scuro. 

Questa particolarità (che il micelio dell' Osonium divide 
con quello di certi Polyporus) ci fa sospettare che la meni-
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brana di questo micelio consti di una sostanza rassomigliante 
o identica alla materia intercellulare delle piante superiori. 

Facendo la conclusione di tutte queste proprietà chimi
che della membrana del nostro fungo vorrei formulare la 
mia opinione come segue : 

1.) La membrana delle ife giovani, scolorate, consiste di 
una modificazione di cellulosa comune alla maggioranza dei 
miceli fungosi. 

2.) Coli' età avanzata questa membrana va soggetta a pro
fondi cambiamenti nella sua composizione, che fisicamente 

t si manifestano per la sua colorazione in giallo e per l'acqui
sto di maggiore durezza e rigidità, chimicamente per le sue 
reazioni. 

3.) Queste reazioni, e specialmente quelle colla potassa ri
scaldata e col liquido macerante dello S c h u l t z e , ci insegnano 
che la membrana in questo stadio si compone di due sostanze 
diverse, della quale l'una si scioglie nella potassa bollente e 
nel liquido dello S c h u l t z e , e per questo sarebbe da para
gonare alla sostanza cuticolare ed intercellulare delle piante 
superiori, l'altra invece, mentre pure si scioglie nel suddetto 
liquido dello S c h u l t z e , resiste all'azione della potassa bol
lente, ma in seguito viene sciolta dall'acido solforico. 

Osservo infine che dobbiamo escludere la <• lignifica
zione » della membrana in conseguenza tanto alle indicate 
reazioni quanto all'effetto negativo che si ha trattando la 
membrana col solfato di anilina (il quale è un eccellente reat
tivo per la cosidetta « lignina » , o • Lignose » dei Tedeschi, 
colorando in giallo d'oro le cellule lignificate). 

Lo spessore della parete cellulare è poco considerevole 
nel nostro micelio, e poco differisce nelle cellule adulte da 
quello delle ife giovani. 

La rigidità è dovuta esclusivamente all'alterazione chimica 
della membrana, non ad inspessimento della medesima. 

Il diametro delle ife isolate non è che di due micromil-
limetri ; i .setti trasversali sono molto scarsi ed un poco più 
sottili che le pareti longitudinali delle cellule. 

Seguiamo ora lo sviluppo ulteriore del nostro micelio fino 
alla formazione dei concettacoli chiamati Coprinus. Esso le 
più frequenti volte ci si presenta sterile, ed anche col micro
scopio non vi si osserva alcuna traccia di cellule riproduttive. 
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Solamente una volta sono riuscito a vedere sul medesimo la for
mazione di certe sporette bislunghe, che potrebbero chiamarsi 
conidii, e che ho figurato nella tav. I l i , fig. 10. Ma non avendo 
potuto seguire il loro sviluppo e specialmente la loro germo-
gliazione, non vorrei attribuire ad essi definitivamente questa 
funzione. Avrò occasione di parlarne ancora in appresso. 

I frutti del Coprinus nascono e si sviluppano sul micelio 
dell' Oeonium nel modo seguente. 

Le ife di uno dei rami già adulti si separano fra loro e 
(talvolta coli' aggiunta di altre ife provenienti da altri rami) 
si intrecciano in modo da formare un gruppetto piccolo di 
filuzzi irregolarmente connessi. In alcuni casi io vidi distin
tamente differenziata una ifa centrale, fatta ad elice, che gli 
autori hanno chiamata « scolecite » (Tav. I l i , fig. 8) ; m a in 
molti altri casi non ve n'era traccia (Tav. I l i , fig. 1, 9); sic
ché non oso decidere se si possa riguardare questo aggrup
pamento come un atto sessuale, attribuendo allo « scolecite • 
la funzione di organo femminile. 

Queste conglomerazioni di ife si presentano all'occhio nudo 
come piccoli gruppetti della grandezza di una testa di spillo 
(o minore). Essi si accrescono assai rapidamente, mentre nel 
loro centro si effettua una differenziazione degli elementi che 
li compongono. Le ife centrali cioè si dividono in vari sensi 
ripetutamente, cosicché formano quasi un tessuto pseudo-pa-
renchimatico, nel quale poi presto si distingue, per la dispo
sizione degli elementi, una parte basale che formerà lo stelo, 
ed una parte apicale che diventerà il cappello del funghetto 
futuro. Le ife della parte basale sono molto più larghe e grosse 
che non quelle del cappello, e lasciano tra di loro, massima
mente nella parte centrale, larghi interstizi, che mancano 
alla parte apicale. 

Ho illustrato nelle fig. 11-16 (Tav. IV) tutto lo sviluppo del 
Coprinus in quistione, che del resto procede in maniera uguale 
alle altre specie di Agaricinee. 

Tutta P evoluzione si effettua molto presto, in guisa che fra 
tre o quattro giorni è perfettamente compiuta. 

Alla fine del terzo o quarto giorno (secondo lo stato del
l' atmosfera e la temperatura) le lamelle del frutto si lique-
fanno come nelle altre specie di questo genere, spargendo le 
spore sul substrato, ed il fungo perisce. 
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Si tratta ora di determinare a quale specie di Coprinus sia 
da attribuirsi il nostro fungo. 

E . C o e m a n s 3 aveva indicato il Coprinus da lui osser
vato sugli Ozonium come una varietà del C. stercorarius Fr.; 
ma risulta da una nota del K i c k x 4, che esso lo abbia ri
conosciuto più tardi quale Copr. sociatus Schum. 

W , S c h n e i d e r 5 invece nella sua nota su un Coprinus svi
luppatosi sulF Ozonium auricomum nell 'Ungheria h a determinato 
quella specie come C. deliquescens Fr.; V autore stesso però 
non si fida troppo di questa classificazione, perchè la fece su 
esemplari essiccati. 

Ora, la nostra specie non è nè l ' u n a nè l 'a l t ra delle qui 
nominate, sicché, (aggiuntevi le indicazioni del K i c k x e del 
R o u m e g u è r e (vedi la nota № 6) abbiamo il fatto che 
finora cinque diverse specie di Coprinus sono state osservate 
nascenti sull ' Ozonium auricomum Llc. 

Siccome mi pare poco probabile che la stessa specie <• Oz. 
auricomum » debba dar provenienza a tanti diversi funghi, 
credo molto più ammissibi lej che sotto il nome di Ozonium 
auricomum sieno riuniti i miceli sterili di varie specie di Co
prinus, i quali si rassomiglieranno molto, m a pure forse mo
streranno qualche minuta differenza 6 nella grandezza, il dia
metro delle ife, i setti trasversali e via dicendo. Fo r s ' anche 
come miceli sterili non saranno affatto distinguibili tra loro 

3 E. Coemans. Note sur les Ozonium de la Flore belge {Spicilège Myco-
hgique. 1862, n. 2). 

* Kiclcx. Flore cryptogamique des Flandres. Gand 1867, pag. 187, 188. 
5 Vedi « i9ter Jahresbericht der Sehlesischen Gesellschaft für vettert Cultur. » 

Breslau 1872, p. 150, oppure Iìotan. Zeitung 1872, n. 13, p. 214. 
': ( ° La giustezza di questa asserzione mi venne provata in questi giorni, 
essendosi dato il caso di poter confrontare coi miei preparati un Dematium 
aurcum di altra provenienza, dal quale erano spuntati dei Coprinus. C. Rou
meguère ha pubblicato nei suoi « Fungi selecti GaUiae exsiccati, » cent. IV, 
». 301, un Coprinus Filholi Fourgade, trovato sul Dematium aureum nelle 
gallerie sotterranee delle terme di « Bagnères-de-Luchon. » Nel confronto 
di questo Dematium col mio Ozonium si vedono facilmente sotto al micro
scopio, quanto pure ad occhio nudo notevolissime differenze tra l 'uno e 
l'altro micelio che qui basti l'accennare, perchè sarebbe troppo lungo de
scriverle. Roumeguère però scrive nel cartellino^deVCoprinus Filholi: 
« frequemment parasite sur un Dematium ! » 
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'(come è, per quanto credo, di quasi tutti gli altri Imenomi-
ceti). 

Quanto alla specie di cui ho seguito e descritto lo svi
luppo, non sono riuscito malgrado scrupolose ricerche (nelle 
quali ebbi a godermi del valente aiuto del chiar.1"0 Prof. Sac-
ca rdo ) a poterla ricoverare fra le specie finora descritte. 

Dovendola dunque ritenere per nuova propongo per essa 
il nome di 

Coprimis intermedius Pzg-. 

Diagnosi. « Pileus ex cylindraceo campanulatus, expansus un-
» ciae diametro, pallidus, farfare denso micaceo rufescente inprimis 
» versus apicem obtecius, laevis, vel ad marginem obsolete striatus; 
» stipite primum brevissimo, dein cylindraceo, versus apicem atte-
» nuoto, cavo, glabro, albo vel pallide roseo, exannulato; lamellis 
» subtilibus, primum albis incamatis, postea brunneo atris. 

» Inter Copr. stercorarium Fr. et Copr. coopertum Fr. inter-
» medius ; a primo differì colore furfuris micacei rufescente, non 
» candido, et forma pilei ex cilindrico {non ovato) campanulata; 
» ab ultimo distai abseniia flocculorum albidorum in stipite et co-
' lare lamellarum. 

» Hab. in lignis humidis et in florum ollis in calidario Horti 
» Botanici Ticinensis. * 

Descrizione. Il Coprinus intermedius nel primo stadio (gran
dezza di l/j ad l m m ) si presenta all'occhio nudo come un grup
petto sferico rivestito di filuzzi gialli e di una peluria rufe
scente. 

Ben presto accrescendosi questo globetto piglia forma el
littica od ovale, nella quale si distinguono separate da una lieve 
solcatura orizzontale una parte basale ed una apicale, le quali 
pressapoco sono della medesima grandezza (Tav. IV, fig. 11, 
12, 13). Dopo lo scorcio però di uno o due giorni la parte 
apicale, che corrisponde al futuro cappello e che già lascia 
distinguere nel suo interno i primordi delle lamelle (Tav. IV, 
fig. 13), sorpassa Io stipite cinque o sei volte in grandezza. 
Il colore del cappello in questo stadio è d' un bianco gialla
stro, rufescente verso la cima per il rivestimento della sud
detta peluria (furfure micaceo). 

Al terzo giorno si compie la prolungazione dello stipite, 
che con questo arriva all'altezza di 9 a 11 centimetri. 
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Il fungo adulto adunque ci presenta lo stipite lungo da 
9 a 11 centimetri, di colore bianco, un po'roseo, attenuato 
verso 1' apice, alla base poco ingrossato, glabro, cavo, ed u n 
pileo dapprima cilindrico, poi espanso-campanulato, coi mar
gini piani del diametro di 30 a 35 centimetri, di colore dap
prima bianco-giallastro, poi colla maturità sempre più brunne-
scente, rivestito da principio fino alla fine di una peluria fina 
micacea di colore fosco cbe non si perde colla maturanza, 
mentre appena toccata si distacca facilmente dal pileo. 

Le lamelle di quest 'ul t imo sono assai sottili, bianche 
primamente (un poco incarnate) poi brune o nere. Esse por
tano sulFimenio oltre numerosi basidi (sui quali le spore si 
sviluppano in quattro (Tav. IV, fig. 19,20, 21), numerose cel
lule grandi o cistidi (Fig. 19, c) a contenuto liquido, scolorato, 
ialino, quali troviamo anche in altre poche Agaricinee. 

Le spore mature del Coprinus intermedius sono ellittiche, 
bruno-nere, di 7, 5 a 9 m n , m di lunghezza e di 5 m m m di gros
sezza, contenenti sovente due goccioline ai due poli (Tav. Ili, 
fig. 7). 

In fine mi sia lecito di fare alcune osservazioni su quel 
« furfur micaceus » che copre il pileo della nostra specie come 
di altri Coprinus. 

Esso consiste di cellule grandi, sferoidali, ovali, ellittiche 
o di forma irregolare, che sono congiunte in serie semplici o 
diramate, connesse direttamente t ra loro o riunite mercè 
brevi cellule intermedie di forma cilindrica o conica (Tav. IV, 
fig. 22, 23). 

La loro parete, colorata in bruno scuro, è assai sottile e 
spesso provvista al di fuori di piccole sporgenze coniche 
sparse qua e là. Tali cellule si osservano disseminate in 
grande quantità sulla superficie del pileo del nostro fungo ; 
ma pure ne ho osservate anche alla base dello stipite, pre
cisamente nello strato che si trova tra le ife comuni dell'O^o-
nium e quelle modificate che formano la radice del Coprinus. 

Queste forme di peli furono osservate nei Coprinus ed in 
altre specie di Imenomiceti anche da altri autori , 7 parecchi dei 

7 II Saccardo constatò la loro presenza nel Marasmius capillipes Sacc. 
{Fungi Veneti novi vel critici, ser. V, in Nuovo Giorn. Bot. Bai. VII, 2, 
p. 162) e nell' Aparicus echinatus Eoth. « Intorno all' Agaricus ecliinattcs 
Both. » Padova 1879, pag 2.) 
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quali , s p e c i a l m e n t e E. C o e m a n s 8 che s e n e o c c u p ò p i ù e s t e 

s a m e n t e , li r i g u a r d a n o c o m e conidi ovvero ( C o e m a n s ) 

• mac rocon id i . » 

N o n e s s e n d o qu i il luogo di e n t r a r e in l u n g h e disputa-

zioni o in giudizi su l va lore delle osservazioni o delle con

clusioni dei det t i au tor i , io m i l imito a c o m u n i c a r e c h e tutt i i 

mie i tenta t iv i a far ge rmog l i a r e ques t i « m a c r o c o n i d i » sono 

a n d a t i falliti. Appoggia to oltracciò al la f o r m a così var iabi le dei 

dett i o rgan i su l la m e d e s i m a p i an t a , c r edo c h e n o n si po t rà 

a t t r ibu i r e a d essi l ' i m p o r t a n z a di o rgan i r ip rodu t t iv i , quali 

s a r e b b e r o i conidi, m a c h e dessi sono sempl ic i peli, senza 

a l c u n c o n n e s s o d i re t to colla p r o p a g a z i o n e o molt ipl icazione 

del n o s t r o fungo. 

I microconid i p iu t tos to , c h e a n c h e C o e m a n s (1. c.) dice 

d ' a v e r r i scon t ra t i su l micelio del s u o Cojmnus, p o s s o n o coin

c idere con quelli t rova t i d a m e (Tav. I l i , fig. 10) ; a d informarci 

p e r ò def in i t ivamente su l la loro i m p o r t a n z a p e r la biologia dei 

Coprinus e su l la loro funzione nel lo sv i luppo dei m e d e s i m i 

n o n b a s t a n o le s ca r se osservaz ion i fatte fino a d ora . 

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE. 

Coprinus intermedius Pzg., ed il suo micelio sterile, chiamato Ozonium 

auricomum Lk. 

TAV. I I I . 

1. Intrecciamento delle ife per la formazione del concettacelo. 
2, 8, 4. Vari modi di ramificazione delle ife. 
5, 6. Apice di ife giovani : in a,a si vedono delle sporgenze ir

regolari. 

7. Spore mature del fungo completo. 
8. 9. Intrecciamento dei fili micelici per la formazione del frutto: 

in fig. 8 si osserva uno « scolecite. » 
10. Conidi (?) del micelio « Ozonium. » 

(Tutte le figure di questa tavola sono disegnate coll'ingrandi-
mento 450 l i n - Hartnack). 

TAV. I V . 

» 11-16. Sviluppo del Coprimi.? intermedius Pzg., in grandezza natu

rale. Fig. 13 è una sezione longitudinale del fungo nell' età 
come in fig. 11, ingrandita 5 volte. 

8 E. Coemans. De V existence de conidies chez les Agaficinces (Spicilègi: 
Mgcologique. 1862, n. 5). 

Fig. 
1i> 
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Tig. • 17, 18. Spore germogliato del medesimo fungo (Ingr. 140). 

» 19. Taglio trasversale di una lamella del fungo giovane ; le spore 

sono appena spuntate dai basidi. In c, una cellula cistoidea 

(Ingr. 450). 

» 20. Lo stesso dopo 16 ore. Le spore sono mature (ingr. 450). 

» 21. Superficie di una lamella del cappello, vista da fronte : s,s le 

sporo riunito a quattro. 

» 22. Porzione esterna d' un taglio verticale del cappello, per far 

vedere la peluria furfuracea (Ingr. 250). 

»• 23. Cellule concatenate formanti questa peluria, più ingrandito 

(i « macroconidi » del Coemans). (Ingr. 450). 

NOTE DI FITOGRAFIA, PER A. GOIRAN. 

1. TRITIO usi AESTIVUM SYLVESTRE Beriól. 

Antichissime tradizioni vogliono il gratto spontaneo nella 
Sicilia. Gli scrittori delle cose Sicule ed illustri botanici mo
derni concordano con la tradizione, e 1' autore della Flora Ita

lica ammette il frumento come salvatico e spontaneo nella 
Sicilia non solo, ma benanco nella Sardegna. Il Bertoloni in
fatti (Flora Italica I, p. 795) sotto il nome di Triticum aestivum 

sylvestre descrive la pianta salvatica e da lui ritenuta spon
tanea, avuta dal Prof. Jan che la raccolse in Val Massaro 

(Sicilia) e dal Prof. Moris che la trovò nei pascoli montani 
della Sardegna. Descripsi, dice il chiarissimo autore, piantavi 

certe sylvestrem et mene in locis indicatis spontaneam. Ignora però 
se per il passato sia sempre stato così : an ita fuit ? id pro

fedo demonstrare nequeo sed ratione tantum arguere. 

Il Triticum aestivum sylvestre è caratterizzato dalla se
guente frase : Spica depauperata ; locustis alternis, inferioribus 

muticis, superioribus aristatis; foliis subpubescentibus ; radice an

nua. — Erborando io, or sono alcuni anni, nei monti che for
mano la Valle Fanteria (Prov. di Verona), nelle vicinanze 
della contrada chiamata Casale, in un pascolo arido, secco, 
sufficientemente lontano da campi coltivati, frammezzo ad una 
gregge di bromi, di festuche e di poe mi sono imbattuto in un 
manipolo isolato o meglio cespuglieto di T. aestivum; in se
guito a minuto esame trovai che le piante che lo compone
vano corrispondevano esattamente a quella descritta dal Ber
toloni. Siccome non poteva sorgere in me n e a n o il sospetto 
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che il frumento crescesse spontaneo e salvatico sul suolo 

della Provincia Veronese, così sono stato naturalmente spinto 

ad alcune ricerche. Noto anzitutto che il Prof. Filippo Parla

tore (Fior. ital. I, p. 509), accennando alla pianta del Berto-

Ioni, dichiara di non aver mai trovato in Sicilia il grano in 

uno stato salvatico. Il Comm. Todaro, al quale mi sono ri

volto, mi rispondeva che il Tritieum aestivum silvestre pub

blicato dal Bertoloni, non è stato possibile a nessun botanico 

che ha percorso la Sicilia dopo dello Jan, il ritrovarlo ; e che 

in Sardegna neppure è stato dato di rinvenirlo. Il Prof. Giu

seppe Bertoloni, pochi giorni prima della sua morte, mi scri

veva (7 dicembre 1878) che nell'Erbario Italiano esistevano 

del Tritieum aestivum silvestre: pochi esemplari raccolti in Sar

degna dal Moris, e pochissimi dallo Jan in Sicilia; soggiungeva 

quindi : non credo si possa arguire da qualche esemplare nato 

anche ne1 prati sterili alpini, della sua salvatichezsa, perchè può 

essere il parziale sviluppo derivato da qualche uccello come starne, 

pernici, .coturnici, covaglie che abbiano mangiato il grano ne' col

tivati e che poi sieno volati in alto ne' monti ad escrementare. 

Ho voluto citare le parole testuali del Prof. Giuseppe Ber

toloni, perchè credo le stesse indichino, oserei dire con cer

tezza, che cosa sia la pianta descritta dall' autore della Flora 

Italica. Conchiudo pertanto che il Tritieum aestivum sylvestre, e 

quindi la pianta dello Jan, del Moris e la mia, si riduce ad 

una semplice forma del Tritieum vulgare, comparsa sporadi

camente in un luogo magro, salvatico e più o meno elevato, 

per opera di uccelli che ivi deposero i semi, ovvero per un'al

tra causa qualunque. 

Nel Luglio dello scorso 1879, ho ritrovato una assai nu

merosa tribù della nostra pianta nel M. Baldo, e precisa

mente nella Valbrutta, frammezzo ai Rododendri ed ai Ginepri 

nani; ed osservo che questa è una stazione prediletta perle 

coturnici e che un qualche centinaio di metri più sotto, nei 

pressi di Campedello, Cambrigar, la Ferrara crescono campi 

lussureggianti di grano marzuolo. Sembra pertanto probabile 

che questa stessa forma potrà rinvenirsi qua e là in altri 

punti della zona subalpina e montana ; infatti il mio amico 

Avv. Francesco Negri al quale ho comunicato uno dei miei 

esemplari, mi scriveva tempo fa di aver trovato la identica 

pianta in luoghi aridi e secchi presso Susa in Piemonte. 
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2 . AGRÓFYRCM CALDESII sp. n. 

A. spica creda, tenacissima ; rachide marginibus sctidososca-
bra, dorso pilosa, pilis tuberculo insidentibus ; spicidis sub-5-floris, 
injìmis et supremis laxiusculis, caeteris imbricatim se tegcntibus ; 
glumis acuniinato-mucronatis, spiculis dimidio longioribus, 3-5-ner-
viis, dorso minute punctidatis, ad apicem acidcolatoscabris, mar
nine membranaceis ; palcis inaequalibus, inferiori acuminata vel 
acuminato-mucronata, margine cartilagineo inferno glanduloso ; 
foliis planis, latiuscidis, multinerviis, supra punchdis soliiariis 
sctisque elongatis scabris; radice repente. Hanla stolonifera, in
tense glauca. 

Nei campi presso Faenza, ove è stato scoperto dall' e-
gregio amico e collega D . r c Lodovico Caldesi. Fiorisce in Giu
gno e Luglio. 

L'Agropyrum Caldesii per 1' abito ed il portamento a pri
mo aspetto ricorda VA. repens: cresce a cespiti ovvero in 
culmi isolati. Questi sono rigidi, sottili, alti fino a dieci deci
metri ed anche più, repenti alla base, muniti di stoloni 
bianco-verdognoli, radicanti, allungati. Le foglie sono lun
gamente acuminate, larghe, moltinervi, con un sottile mar
gine cartilagineo munito di brevi aculei rivolti in su, scabro-
sette nella pagina inferiore, scabre sulla superiore e sparse 
di piccoli punti rilevati e di lunghi peli setolosi bianchi in
seriti sulle nervature, specialmente sulle principali. Le guaine 
sono glabre. Le ligule brevissime, glabre. L a spiga è diritta, 
negli esemplari maggiormente sviluppati lunga sinoltre i 2 0 
centimetri. Le spighette sono da dieci a 2 5 , in alto ed al 
basso della spiga un po' discoste, nel mezzo così appressate 
da risultare rigorosamente embriciate; contengono 3 - 5 fiori, 
inseriti sopra di un asse scabrosetto e leggermente pube
scente. L a rachide è setuloso-scabra ai margini, profonda
mente scavata, pelosa sul dorso, solcata; i peli sono muniti 
alla base di un piccolo tubercoletto. Le glume acuminato-
mucronate, quasi ugualmente lunghe, con qualche raro pelo 
all' apice, minutamente punteggiate sul dorso, aculeolato-sca-
bre alla sommità specialmente nella nervatura primaria che 
si prolunga nel mucrone scabro esso pure, 3-5-nervi, col 
margine membranaceo, superano in lunghezza la metà delle 
spighette. Le pagliette sono di ineguale lunghezza ; la iufe-

Nuovo Gioni, Boi. Bai 10 
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riore più lunga, acuminata, talvolta mucronata, con qual
che raro pelo all' apice, distintamente nervosa, minutamente 
punteggiata, coi margini cartilaginei, e questi al disotto della 
metà muniti di ghiandolette trasparenti, pedicellate, la su
periore più breve, quasi rosicchiata all'apice, e da questo 
minutamente cigliata ai margini sinoltre la metà. La pianta 
intera è di un glauco intensissimo che si mantiene dopo la 
essiccazione. 

Neil' intricatissimo genere Agropyrum, V A. Caldesii forma 
un gruppo particolare assieme all' A. Aucheri Boiss., A. Sa-
vignonii De Not., A. Goiranicum Vis., dai quali però differisce 
per molti caratteri. E volendo limitarci per amore di brevità 
alle differenze più spiccate, noterò che negli ultimi tre le spi
ghette portano un maggior numero di fioretti, neh' A. Au-
cheri la paglietta inferiore è sempre ottusa, nell'J.. Savignonii 
le glume sono ottuse, pelose sul dorso, le pagliette inferiori 
pelose ai lati ed all' apice, neh' A. Goiranicum la rachide è 
glabra, le glume e le glumette inferiori ottuse e munite di 
lunghi peli. 

Ho descritto la pianta sugli esemplari seecìii comunica
timi dall 'amico Caldesi. 

3 . KOELERIA. CIUSTATA Pers., var. cinerea. 

Foliis radicalihus tenuissimis, superioribus latiusculis, vagi-
nisque glaberrimis ; culmo inferite glabro, superne et rachide dense 
pubescente ; glumis margine et dorso Unge et dense ciliatìs ; paìeis 
muticis vcl breviter mucronatis, apicem versus, margine et dorso 
ciliatis, inferite scabris. 

Ho raccolto questa varietà della K. cristaia nei monti che 
sono ad oriente di Glassa nella Provincia di Verona, e più 
particolarmente nel Monte Lobbia ; fiorisce nei mesi di Giugno 
e Luglio. — I peli densissimi e lunghetti che stanno alla 
sommità del culmo, nella rachide, nei rami e nei peduncoli 
della pannocchia, nei margini, sul dorso ed anche su tutta 
la superficie delle glume, alla parte superiore del dorso 
e dei margini delle pagliette, danno alla pannocchia di 
questa bellissima varietà un aspetto ed una tinta cenerina 
dalla quale ne ho desunto il nome. La mia pianta è affatto 
diversa dalla varietà b. della K. cristaia descritta nella Flora 
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Italiana dal compianto Prof. Filippo Parlatore (Voi. I, p. 324), 
la quale cresce pure nei colli Veronesi. 

Noto di passaggio che la K. cristata nella Flora Vero-
nensis di Ciro Pollini non è punto descritta : la Festuca cristata 
del Pollini {exclusis nonnidlis synonymis et icone), come risulta be-
nanco dall' Erbario di Lui, spetta alla K. phleoides, nel detto 
erbario gli esemplari spettanti alla K. cristata sono, sotto una 
stessa scheda, mescolati assieme a quelli della Melica Ma-
gnolii (M. aliata Foli, et auct.). 

4. CORNUS MAS L., var. serótina. 

Floribus serotinis cum foliis vel post folia prodeuntibus. 
Nella Provincia di Verona, alle falde dei Monti Lessini 

nel Vajo della Fernise, nella Valle delV Adige al di sopra di 
Peri, e nel Monte Baldo presso la Ferrara. — Nella seconda 
metà di Aprile ed in Maggio. 

Segnalo questa forma perchè anche nelle stazioni più 
meridionali e maggiormente favorite per esposizione, la mia 
pianta comincia appena a fiorire quando le foglie sono di 
già completamente sviluppate, e la fioritura della forma più 
precoce è da lungo tempo terminata. 

5. MOEHRINGIA PONAE Fensl, forma collina. 

Differì a forma genuina caudiculis magis elongatis, foliis te-
nuioribus longioribusque, intensius viridibus. 

Nei colli Veronesi presso Avesa al piede del Colle delle 
Ungherine fra le rupi prospicienti il Vajo del Borago (m. 150 
sul mare). — Questa località nella Provincia Veronese segna 
la stazione più meridionale della JSIoehringia Ponae, nella Valle 
dell'Adige questa Àlsinea si incontra in istazioni più basse 
ma più avanzate a Nord. — Fiorisce da Aprile a Giugno. 

6. CAPSELLA BÜRSA-PASTOIUS Moencli, forma alpina. 

Pianta pumila : calde simplici, gracili, foliis exiguis, integer-

rimis. 

Nel Monte Baldo presso i Covoli di Valfredda, ed alle 
falde dei Monti Posta e Campobruno al confine della Provincia 
Veronese. — Luglio a Settembre. 
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Questa piantina cresce in società formate da un numero 
grandissimo di individui. I cauli semplicissimi hanno una 
lunghezza che varia da 2 a 10 centimetri: sono sottili, delicati, 
diritti: i più lunghi sdraiati al suolo, sinuosi. Da parecchi anni 
osservo questa forma nelle alpi Veronesi e Trentine, sempre nei 
luoghi pingui in prossimità delle costruzioni pastorizie (baiti), 
ovvero in quei siti nei quali le pecore stazionarono durante 
un qualche tempo. È rimarchevole la tendenza della Borsa 
pastore a seguire l'uomo nelle sue peregrinazioni : ho osser
vato ripetutamente che nelle stazioni elevate dei monti nelle 
quali viene costrutto un nuovo baito, tutta una colonia di 
questa pianta non tarda ad apparirvi, e lietissima della nuova 
sede nella quale è emigrata. Nelle stazioni alpestri più basse 
differisce di poco dalla forma comune, ma però dimostra di 
adattarsi di preferenza a quella segnalata dai fìtografi colla 
denominazione di integrifolia, forse perchè questa richiede un 
minor lavoro di vegetazione, e quindi un minor consumo di 
energia; nelle stazioni più elevate riveste la forma superior
mente descritta. 

OSSERVAZIONI SUL CISTOMA DEL GASPARRINI, FATTE 

DA A . MORI. 

Fra i botanici che nella prima metà del secolo presente 
si sono occupati dello studio della struttura anatomica degli 
stomi è da annoverarsi il Gasparrini, che in un'adunanza 
della Reale Accademia delle Scienze di Napoli, lesse un lavoro 
nel quale espose le proprie osservazioni relative alla struttura 
degli stomi, e cercò dimostrare che al di sotto delle cellule 
semilunari dello stoma esiste una borsa membranosa, conti
nua con la cuticola dell' epidermide e con le cellule semilu
nari stomatiche, ed alla quale pose il nome di cistoma. 

In un altro lavoro letto dal Gasparrini due anni più tardi 
alla stessa Accademia, l'esistenza dei cistomi venne confermata, 
e furono aggiunte altre osservazioni onde maggiormente illu
strarli. 

Da quel!' epoca molti istologi si sono occupali della strut-
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tura anatomica degli stomi, ma l 'esistenza del cistoma tale 
quale lo si voleva dal Gasparrini non fu ammesso dalla quasi 
totalità dei botanici. In una recentissima memoria però del 
Prof. Gaetano Licopoli, inserita nel volume Vi l i degli Atti della 
Reale Accademia delle Scienze di Napoli e che ha per titolo 
— Gli stomi e le glandole delle piante — nella quale l'A. si 
prefigge di porre in chiaro la vera struttura degli stomi, la pre
senza del cistoma viene ammessa, e come parte necessaria 
dell'organo e non punto accessoria od eccezionale. Per la pre
senza del cistoma, sotto l'ostiolo vi sarebbe un insaccamento 
della cuticola, costituendo questo il cistoma, organo vescicoloso 
a fondo chiuso, fatto di sottile membranella cuticolare. L'aria 
passando attraverso l'ostiolo non verrebbe in immediato con
tatto delle cellule della camera stomatica, ma passerebbe attra
verso il cistoma, funzionando questo come un apparecchio 
dializzatore. 

Nel presente scritto darò i resultati di alcune mie osser
vazioni intorno l 'argomento in questione, esponendo ciò che 
ho potuto dedurre dagli studi fatti sopra diverse piante. 

Nel Cereus peruvìamis gli stomi sono sparsi sul fusto, che 
è di consistenza erbacea. L'epidermide è grossissima, essendo 
formata da più strati di cellule. Al di sotto delle due cellule 
stomatiche trovasi una camera aerífera assai allungata, e 
ciò in conseguenza dello spessore dell 'epidermide; al fondo 
di questo condotto formato nella grossezza dell'epidermide 
trovansi le cellule del tessuto erbaceo. Per studiare gli stomi 
di questa pianta ho tenuto lo stesso metodo seguito dal 
Gasparrini nelle sue prime ricerche; ho tagliato perciò un 
pezzetto del tessuto epidermico del Cereus in modo che a questo 
resti aderente del tessuto parenchimatoso verde sottostante, e 
l'ho posto a bollire per un poco di tempo nell'acido nitrico. 
Dopo di che l'ho tolto, e con gli aghetti sotto al microscopio 
da dissezione, ovvero per mezzo di acqua fatta cadere goccia a 
goccia sulla preparazione, ho tolto il tessuto parenchimatoso 
verde e non è restata che l 'epidermide; sottoposta questa 
al microscopio in modo da potere osservare la parte inferiore 
mediante un sufficiente ingrandimento, vi si vedevano attaccati 
quei sacchi che il Gasparrini chiamò cislomi (Tav. V, fig. 1 e 2 a ) . 
Però bene osservati quei sacchi, non avevano fondo chiuso, 
ma bensì aperto come può vedersi nelle dette figure: la 
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terminazione anzi mostravasi provvista di un orliccio formato 
dalla stessa cuticola, abbastanza grosso da risaltare bene sul 
r imanente del sacco come si vede in b, dove l'orliccio ne 
prosegue anche le irregolarità. Da ciò ne segue che le cellule 
con clorofilla che sono situate al fondo del condotto che tra
versa lo spessore della epidermide si trovano in contatto im
mediato dell'aria. 

La membrana che come ho detto ricuopre par te della in
terna cavità dello stoma, è in continuazione con la'cuticola eli e 
riveste la parte esterna delle due cellule stomatiche, ed in con
seguenza anche con quella che ricuopre tutta la superfìcie 
dell'epidermide. Preparazioni identiche a quelle ottenute dal 
Cerens péruvianus ho ottenuto con altre specie di Cerens, e se
gnatamente col Cereus Linkii. 

Gli stomi che trovansi nella pagina inferiore delle foglie 
del Ficus elastica mostrano il rivestimento di cuticola che si 
interna assai in basso nello stoma. Per lo studio di quesfi 
ho tenuto un altro sistema: ho cercato distruggere tutto il 
tessuto circostante formato da cellulosa, lasciando intatto ciò 
che v' era di ratificato. A tal fine ho fatte sottili sezioni 
degli stomi del Ficus elastica, le ho poste sul porta-oggetti, ri
coperte con un vetrino, e quindi vi ho fatto giungere una goccia 
di acido solforico di Nordhausen; le cellule stomatiche e tutto 
il tessuto che circonda lo stoma si distruggono, non restando 
che la parte cutificata dello stoma. Questa allora si presenta 
come vedesi nella figura 3, la quale mostra una piccola por
zione della cuticola dell'epidermide della foglia che si ripiega en
tro il vestibolo per continuare attraverso le cellule stomatiche 
ed al di sotto di esse. Il fondo anche qui mostrasi aperto, come 
si vede in a, e con il margine un poco ingrossato, nè mai ho 
potuto scorgere nelle diverse preparazioni che ho fatte, indizio 
alcuno di un fondo chiuso. 

Che veramente la cuticola che riveste parte dello stoma 
sia in continuazione con la cuticola della superficie della foglia, 
e che non rivesta tutta intiera la camera stomatica, è dimo
strato chiaramente anche dalla colorazione differente che la 
cellulosa e la cutosa assumono coi reattivi. Se si fanno infatti 
sezioni sottili degli stomi, e si trattano con cloro-ioduro dì 
zinco, o vi si fa agire successivamente l'acido solforico e l'iodio, 
si hanno in ambedue i casi le membrane delle cellule del 
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fondo dello stoma colorate in violetto, mentre la superfìcie 
delie cellule stomatiche con la superficie interna delle cellule 
epidermiche sono colorate in giallo per la presenza della cuti
cola. Ciò si può osservare nelle figure 5 e 6 che rappresentano, 
una lo stoma della Yucca aloefolia, e l'altra lo stoma dell'Aloe 
vulgaris. 

Nella Yucca aloefolia gli stomi si trovano sopra ambedue le 
pagine della foglia. La cuticola che riveste la pagina superiore è 
moltissimo sviluppata, ed è rappresentata dalla parte che nella 
figura 5 è colorata in giallo. Il vestibolo è scavato nello spessore 
della cuticola, ed al fondo di quello si hannole cellule semilunari 
dello stoma, ricoperte da cuticola (Fig. 5 a), e rivestita pure dalla 
cuticola è la porzione delle cellule epidermiche che limitala parte 
superiore della camera stomatica. A queste cellule si ristringe 
la presenza della cuticola (Fig. 5 b) ; le altre cellule ne sono prive 
e la superficie loro si presenta colorata intieramente in vio
letto e sprovvista perciò di qualunque rivestimento cuticolare. 
Se una sezione dello stoma della medesima pianta si tratti 
poi con acido solforico di Nordhausen, allora tutte le cellule si 
distruggono, e non resta che la sola cuticola che rivestiva le 
cellule epidermiche e stomatiche (Fig. 4), e che mostra mani
festamente il fondo aperto, corrispondendo la porzione cu
ticolare della superficie della foglia e dello stoma non di
strutta dall' acido a quella che col cloro-ioduro di zinco o con 
l'azione successiva dell'iodio e dell'acido solforico si è colo
rata in giallo. 

L'Aloe vulgaris ha stomi che mostrano un rivestimento 
di cuticola nelle cellule semilunari e nella parte inferiore 
delle cellule epidermiche, identica a quella mostrata dagli stomi 
della Yucca aloefolia e che sopra ho descritti. L a cuticola in
fatti che riveste le cellule epidermiche s'inflette nel vestibolo 
dello stoma (Fig. 6), riveste la superficie delle cellule sto
matiche in a e prosegue al di sotto rivestendo in b la parte 
inferiore delle cellule stomatiche ed epidermiche e giun
gendo fino in c dove le dette cellule epidermiche si connet
tono con le altre cellule della camera stomatica. Quest'ultime 
come nella Yucca hanno una superficie priva affatto di cuti
cola, non mostrandosi anche a fortissimi ingrandimenti nes
sun rivestimento cuticolare che si manifesti per la colorazione 
che la cuticola assume coi reattivi della cellulosa, m a invece 
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una membrana formata da cellulosa in tutto il suo spessore; 
ciò è dimostrato dalla colorazione intieramente blu che si mani
festa coi reattivi propri di questa sostanza. 

Identiche preparazioni a quelle figurate e sopra descritte, 
ho ottenute da moltissime altre piante, e per citarne al
cune ricorderò VAgave americana, V Iris foetidissima, V Anthu-
rium Seherserianutn, VIlcemanthits coccweits, la Scilla campanu
lata ecc. 

La mancanza di un sacco a fondo chiuso è dimostrata an
cora dall'ispezione degli stomi nella loro parte interna, dopo 
che per l'azione dell'acido nitrico bollente è stato tolto tutto il 
tessuto parenchimatoso. Se infatti si prendono dei pezzetti di 
tessuto che abbiano epidermide provvista di stomi, eseguendoli 
sistema tenuto nello studio degli stomi del Cereus si guarda che 
all'epidermide resti attaccata una quantità sufficiente di tessuto 
erbaceo tale da non danneggiare lo stoma nel suo fondo, e 
si mettono a bollire neh' acido nitrico aiutando o no la rea
zione con qualche cristallino di clorato di potassa, il tessuto 
che formava lo stoma si disfà e non resta che la cuticola che 
rivestiva l'epidermide. Posta questa sul porta-oggetti del mi
croscopio in modo da poterla osservare nel suo lato interno, 
si vede che la cuticola nel luogo dove sono le aperture degli 
stomi si ripiega indentro, e su quella- che rivestiva 1' epider
mide giace una larga ripiegatura della cuticola interna, mo
strando questa chiaramente la sua terminazione, e non la
sciando dubbio veruno sulla non esistenza di un fondo chiuso, 
come è dimostrato dalle figure 7, 8 e 9. 

Vedesi infatti nella figura 7 la parte inferiore dell'epider
mide dell'Aloe vulgaris. In essa comparisce sulla cuticola l'im
pronta delle quattro cellule epidermiche che circondavan lo 
stoma, ed in mezzo ad esse quella delle due cellule semilunari 
stomatiche a, ed intorno all'impronta dello stoma una mem-
branella b che è quella che ricuopriva le cellule semilunari e 
le cellule epidermiche sulla loro parte interna. 

Nella Euphorbia officinarum, sopra una preparazione ottenuta 
col sistema tenuto per isolare la cuticola dell'J he vulgaris, si os
serva la stessa cuticola che si ripiega indentro nel luogo dove 
si trovava lo stoma, e manifestamente vedesi un sacco (Fig. 8 a), 
che nella figura si presenta un poco rovesciato nella parie 
anteriore e che non manifesta segno alcuno della presenza di 
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fondo ch iuso . L ' a p e r t u r a in q u e s t a c o m e nel le a l t r e p repa 

razioni vedes i regola r i ss ima, n è m o s t r a indizio di s t r a p p a t u r e . 

Nei l ' Anthurium Scherserianum, u n a p r e p a r a z i o n e o t t e n u t a 

col m e t o d o t e n u t o p e r YAloe vulgaris e p e r V Euphorbia offici-

narum m o s t r a le s t e s se c o s e , o s se rvandos i i n t o r n o al la i m 

pron ta (Fig. 9 a) delle d u e cellule s e m i l u n a r i s t o m a t i c h e u n a 

m e m b r a n a b c h e si d i s t ende sul res to del la cut icola e che 

mos t r a di n o n ave r fondo ch iuso . 

P a r a g o n a n d o o r a le f igure 5 e 6 con la 7", la 8* e la 9*, 

si vede che le e spans ion i osservabi l i in q u e s t e t r e u l t i m e 

intorno a l l ' ape r tu r a degli s tomi sono quel le s tesse porz ioni 

di cuticola c h e ne l le f igure 5 e 6 si v e d o n o colorate in giallo 

entro p a r t e del la c a m e r a s tomat ica , e s e g n a t e con le let

tere a, b e c, e che t a n t o le u n e c o m e le a l t r e m o s t r a n o 

che la cut icola r ives te s e m p l i c e m e n t e la p a r t e supe r io re de l la 

camera s t o m a t i c a n o n d a n d o luogo alla fo rmaz ione di u n sacco 

chiuso. 

L o s tud io degli s t o m i in via di fo rmaz ione confe rma , se

condo le m i e osservazioni , q u a n t o s o p r a h o espos to . S t u d i a n d o 

ad esempio gli s tomi delV&gàve americana e dell'Aloe vulgaris 

poco p r i m a c h e la d iv is ione del la cellula e p i d e r m i c a che devo 

dar luogo al la fo rmaz ione delle d u e cel lule s e m i l u n a r i s t o m a 

tiche si sia effettuata, e q u a n d o già u n a cavi tà si è f o r m a t a al 

di sotto di e s s a cellula, vedes i m e d i a n t e il t r a t t a m e n t o delle 

sezioni di ques t i g iovaniss imi s tomi col c loro- ioduro di zinco, 

colorarsi in giallo la superf ice e s t e r n a d e l l ' e p i d e r m i d e p e r la 

presenza del la cuticola, e colorarsi p u r e in giallo la p a r t e su

periore del la c a m e r a s tomat ica , que l l a cioè che è l imi t a t a 

dalla p a r t e i n t e r n a ' da l la e p i d e r m i d e , q u e s t e d u e m e m b r a n e l l e 

di cutosa già fo rma te n o n e s s e n d o per a n c h e r i un i t e p e r la 

non a v v e n u t a a p e r t u r a dell ' ostiolo. Sulle a l t re cellule del la 

camera s toma t i ca n o n a p p a r e indizio v e r u n o del la p r e s e n z a 

di m e m b r a n a co lora ta in giallo, m o s t r a n d o s i e s se nno_ d a 

questo m o m e n t o pr ive di cuticola. 

Dalle s o v r a e spos t e osservaz ion i p a r m i po te re inferire 

che nel la cos t i tuz ione dello s t o m a n o n e n t r a u n sacco 

chiuso che t a p p e z z a t u t t e le cellule c h e l im i t ano la c a m e r a 

s tomatica, c o m e r i s u l t e r e b b e dalle osservaz ioni del G a s p a r -

rini e del Prof. Licopoli , m a c h e invece le cellule c h e t ro-

vansi nel fondo del la c a m e r a sono pr ive di q u a l u n q u e r ivest i -
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mento cuticolare, e che la parete delle cellule costituita intiera

mente da cellulosa, si trova in immediato contatto dell'aria che 

penetra liberamente per P apertura stomatica. La cuticola 

proseguendo dalla superficie dell' epidermide riveste solo le 

cellule stomatiche e la superficie interna delle cellule epider

miche, delle quali è una trasformazione della parte più su

perficiale, e costituisce chiaramente una parte accessoria dello 

stoma. 

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE. 

T A V . V . 

Pig. 1. Epidermide di Cereus -peruvianus, isolata mediante l 'ebollizione 

nel l 'ac ido nitrico. Ingr. ( - J - ) . 

» 2. Preparazione ottenuta come la precedente. Ingr. f-f). 

» 3. Parte cutificata di uno stoma della pagina inferiore della foglia del 

Ficus elastica, ottenuta mediante il trattamento di una sezione 

di foglia con acido solforico di Nordhausen. Il taglio è fatto un 

poco obliquamente per mostrare l'interno della cavità del vesti

bo lo ; la parte inferiore restando intiera mostra il fondo aperto. 

Ingr. ( - 3 - ) . 

» 4. Parte cutificata di uno stoma di Yucca aìocfolia. Il parenchima è 

stato distrutto mediante l 'azione dell 'acido solforico di Nordhau

sen. Ingr. ( ~ ) . 

» 5. Sezione di uno atoma di Yucca aloefolia colorata con il successivo 

trattamento dello iodio e dell 'acido solforico. Ingr. (x). 

» 6. Sezione di uno stoma di Aloe vulgaris, sottoposto allo stesso trat

tamento di quello rappresentato nella figura 5. Ingr. (x)« 

» 7. Cuticola dello stoma dell ' Aloe vulgaris, distaccata dal rimanente 

del tessuto mediante ebollizione nell' àcido nitrico. Ingr. ( 3 - j - ) . 

» 8. Cuticola dello stoma AelVEuphorbia officinarum, distaccata con lo stesso 
/220 \ 

sistema di quella rappresentata nella figura precedente. Ingr-(-j-J. 

» 9. Cuticola dello stoma AeWAnthurium Scherserianum, distaccata come 

le due precedenti. Ingr. f "jO. 
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B I B L I O G R A F I A . 

DELPINO, F. — Causa meccanica della fillotassi quincunciale. 

Nota preliminare. Genova, 1880; in-8. di 5 pagine. 

L' A. in base a considerazioni di ordine meccanico e tenuto conto an

che di cause fisiologiche, biologiche, ereditarie, crede aver dimostrato « la 

necessità che la dottrina della fillotassi sia ricostruita in base alla scoperta 

della causa meccanica che governa la fillotassi medesima, » e annunzia 

una memoria sull' argomento. 

ÌACHELLI, D . — Le Crittogame. Vita e storia delle piante in

feriori. Parte I, Crittogame vascolari. Milano, 1879; in-8. 

di 192 pagine con figure intercalate nel testo. 

In questa prima parte l 'A. ha trattato soltanto delle crittogame vascolari. 

In una seconda sarà trattato delle crittogame cellulari, ed a questa farà se

guito un Dizionario dei termini usati in crittogamia. 

Come introduzione allo studio delle Crittogame vascolari trovansi dei 

Prolegomeni nei quali sono svolti i seguenti argomenti : 

Analogia fra le piante e gli animali — Genesi degli esseri organizzati 

— Sessualità delle piante •— Generalità delle crittogame — Storia degli 

studi sulle crittogame — Analogie fra le crittogame e le fanerogame — 

Morfologia della cellula e dei tessuti. 

Venendo poi allo studio speciale delle crittogame vascolari, l 'A. divide 

questo in due parti. Nella 1" si trattiene sulle generalità delle crittogame 

vascolari, e specialmente sull' esame degli organi riproduttori, del germo

gliamento e sulle condizioni a ciò necessarie, sullo studio degli organi ses

suali, sulla fecondazioue, ec. ; nella seconda parte fa l'esame delle diverse 

classi; le divide fra isosporee ed eterosporee, comprendendo fra le prime le 

Felci, le Equisetacee, le Ofioglossacee, le Licopodiacee : fra le seconde le 

E.izocarpe, le Selaginellacee, le Isoetacee. Non essendogli possibile riferire 

nè alle isosporee ne alle eterosporee i generi Psilotum, Phylloglossimi, 

Tmesipteris, Azdlla, Carpanllius, no fa un gruppo a parte dichiarandolo 

incertae sedis. 

Per ciascuna classe assai diffusamente vien trattato dei suoi caratteri, 

e di quelli delle famiglie; vien fatto lo studio degli organi della vegetazione 

e. della riproduzione, viene esaminata questa funzione, e fatto cenno della 

distribuzione geografica e degli usi. 

Per quanto questo l ibro sia per la massima parto di compilazione, 

pure qua e là trovansi alcune osservazioni proprio dell'A., come ad esempio 

alcune relative alla forma, alla modalità ed alla durata del movimento 

negli anterozoidi, ed altre relative alla evoluzione delle spore nelle Licopo-

diaceee. 
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KLECS E., e ToMM.vsi-CnoDELr, C. — Studii sulla natura della 

malaria (Aiti della E. Accademia dei Lincei. Serie I I I , voi. I V , 

da pag. 172 a pag. 235, con 5 tavole). 

Questa memoria interessa più specialmente la medicina ; ci limitiamo 

perciò ad annunziarne il titolo. Notiamo solo che in essa è descritto un 

nuovo schizofito, il Bacillus malariae, e figurato nello diverse sue fasi nella 

favola II. 

LOJACONO, M. — Contributi alla Flora di Sicilia. Palermo, 1878; 

in-8. di 25 pagine. 

L ' A . in questa pubblicazione esamina le specie del genere Tirala che 

crescono spontanee in Sicilia, e riconosce che vi si trovano la Draba saxi-

gena, con una sottovarietà, la Draba cuspidata con una sua varietà e la 

Draba oxycarpa Boiss. var. capsularis con altre sottovarietà. 

Essendosi l 'A. occupato anche del genere Orobanche cita le seguenti specie 

nuove per la Sicilia. Orobanche cernua Loefl. — 0. Hedercs Vauch.— 0. Ghi-

ronii n. sp. — 0. Levierii n. sp. — 0. Spartii var. lutea. 

Sono citate infine le seguenti piante o per indicare nuove località ove 

crescono spontanee, o per fare intorno ad esse altre osservazioni. Phelipaea 

coerulea, P. Muteli, P. strida, P. rufescens, Trifolium Sebastiani, T. Miche-

lianum, Wahlenbergia nutabunda, Hutchinsia pauciflora, Geranium bohe-

micum, Carex olbiensis, Gnicus echinatus, Physocaidos nodosus, Astragcdus 

leucophaeus, A. Boissieri, A. TLuetii. 

LOJACONO, M. — Tentamen monographiae Trifoliorum, sive ge

neris Trifolii species recognitae ac systematice enumera-

tae. Panormi, 1878 ; in-8. di 22 pagine. 

Sono descritte dal l 'A. 71 specie del genere Trifolium. V e una nuova 

specie, chiamata T. decoloratimi, dell'Orto di Palermo. 

LOJACONO, M. — Le isole Eolie e la loro vegetazione, con enu

merazione delle piante spontanee vascolari. Palermo, 1878; 

in-8. di 140 pagine. 

L A . divide il suo scritto in due parti. Nella prima vi sono osservazioni 

che 'valgono a dare una idea della natura del suolo delle isole Eolie, del 

clima, di alcune parti dèlia geografia di quelle isole finora mal conosciute, 

dello stato di coltura e di vegetazione che 1' uomo vi ha importato e dei 

costumi degli abitanti. Nella seconda è dato il catalogo delle specie raccolte. 

Le isole che dall 'A. sono state visitate sono Vulcano, Salina, Panoria, 

Basiluzzo con le vicine isolette e Stromboli. 

Le specie ricoidate nel catalogo (e per ciascuna oltre le citazioni bi

bliografiche è notato il luogo dove è stata raccolta) sono 486 Fanerogame 

comprese in 77 famiglie, 9 specie di Felci, 2 Equisetacce, 1 Licopodiacea ed 

1 Isoetacea. 
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LOJACONO, M. — Monografìa dei Trifogli di Sicilia, prodromi di 
una revisione del genere. Palermo, 1878; in-8. di 172 pagine. 

L ' A . fa u n e s a m e mor fo log ico a s sa i d e t t a g l i a t o de l l e d i v e r s e spec ie c h e 

p rende a de sc r ive re m o n o g r a f i c a m e n t e ; desc r ive m i n u t a m e n t e e d i s c u t e de l 

vero v a l o r e t a s s i n o m i c o dul ie b r a t t e e ed i n v o l u c r i d e l ca l i ce , d e l l a co ro l l a 

e del f ru t to d e i T r i fog l i . P a s s a q u i n d i a l l ' e s a m e de l l e d ive rse sez ioni s t a t e 

proposte p e r s u d d i v i d e r e i l g e n e r e Trifolium, e d à a l c u n i c e n n i s u l l a s u a 

d i s t r ibuz ione geogra f i ca . 

T r o v a s i i n fino l a desc r i z ione de l g e n e r e , d e l l e sue d i v e r s e sezioni , e 

delle spec ie . 

MENEGHINI , G. — Commemorazione del Dott. Giovanni Za-
nardini. Venezia, 1879; in-8. di 23 pagine (Estratto dal 
voi. V, ser. V, degli Atti del B. Istituto veneto di scienze, 
lettele ed arti). 

h' A- i n q u e s t a c o m m e m o r a z i o n e l e t t a a l R . I s t i t u t o vene to d i sc ienze 

let tere ed a r t i p a r l a d e l l a v i t a e d e g l i s t u d i i de l D o t t . G i o v a n n i Z a n a r -

dini, m o r t o in V e n e z i a il 24 a p r i l e 187S. 

La m a g g i o r p a r t e d i q u e s t o s c r i t t o è d e d i c a t a a l l ' a n a l i s i d e i l a v o r i 

r i g u a r d a n t i l ' a l g o l o g i a , n e l l a q u a l e lo Z a n a r d i n i e r a v a l e n t i s s i m o , q u a n t u n q u e 

fosse es imio c u l t o r e a n c h e d e g l i a l t r i r a m i d e l l a "botanica. In u l t i m o e d a t a 

la no ta d e g l i s c r i t t i p u b b l i c a t i d a l l o Z a n a r d i n i s t esso . 

PASQUALE, G. A. — Su di alcuni vasi propri della scagliola 
(Phalaris canariensis). Napoli, 1880 ; in-4. di 5 pagine, con 
una tavola (Estratto dal voi. V i l i degli Atti della É. Acca
demia delle Scienze fis. e mat. di Napoli). 

L ' A . p a r l a d e i vas i l a t i c i f e r i che h a r i t r o v a t i n e l l a Phalaris cana

riensis; fa u n a m i n u t a desc r iz ione d e l l a lo ro s t r u t t u r a e d e l l a l o r o pos i 

zione. I l l a t t i c c i o i n essi c o n t e n u t o è c o l o r a t o in rosso. 

PIROTTA, R . — Sulla comparsa del Mildew o falso oidio degli 
americani nei vigneti italiani. Milano, 1879; in-16. di 12 
pagine (Estratto dal Bidlettino dell'Agricoltura, n. 44). 

L'A. p a r l a d i a v e r r i t r o v a t o in u n v i g n e t o a S a n t a G i u l i e t t a p resso 

Casteggio de l l e v i t i n o s t r a l i a f fe t te d a l l a m a l a t t i a conosc iu t a i n A m e r i c a 

col n o m e d i Mildew o nébbia, d o v u t a a l p a r a s s i t i s m o d e l l a Peronospora vi

ticola. T a l e m a l a t t i a è s t a t a d a l P l a n c h o n c h i a m a t a falso o id io p e r u n a 

lontana s o m i g l i a n z a c h e h a con q u e s t ' u l t i m o p a r a s s i t a . V i e n e d a t a l a d e 

scrizione d e l l a Peronospora viticola, t a n t o c o m e essa si p r e s e n t a a d occh io 

nudo, come o s s e r v a t a a l m i c r o s c o p i o . 

RICASOLI, V. — Succinto della monografia delle Agave del 

Dott. F. G. Baker tradotto e compilato per uso degli ama-
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tori e cultori di queste piante. Firenze, 1879 ; in-8. di 40-
pagine con 23 figure intercalate nel testo (Estratto dal Bui-

lettino della B. Società Toscana di Orticoltura, Anno IV, 1879). 

Ci limitiamo ad annunziare la comparsa di questa pubblicazione es

sendo già conosciuto il lavoro del Dott . Baker. 

SACCARDO, P. A. — Sulla diffusione dei liquidi colorati nei 

fiori. Padova, 1879; in-8. di 9 pagine. 

Scopo delle ricerche istituite dall 'A. è quello di determinare la rapi

dità ed estensibilità della diffusione delle diverse materie coloranti secondo 

gli organi e le specie diverse delle piante esperimentate. Le soluzioni colorate 

adoperate furono in gran numero, e fra tutte quelle che si diffusero nelle 

corolle assai distintamente si notarono : anilina verde-luce — solfo-indigotato 

sodico — eosina — soluzione ammoniacale di carmino — estratto di 

verzino — caccia — solfato di rame — solfato di ferro, e alquanto 

meno, il picrato ammonico — amarante del commercio — cartamo o 

zafferanone; appena tracce l'anilina ponceau — il verde all'iodio — la zaf-

feranina — il legno giallo — il campeggio. 

Le materie coloranti che hanno dato risultati migliori sono state l'ani

lina verde-luce e l'eosina. 

SACCARDO, P. A. — Michelia. Commentarium Mycologiae ita-
licae. Num. V. Patavii, 1879; in-8 (Da pagina 453 a pa
gina 619). 

In questo fascicolo, che termina il voi. I, si trovano le seguenti me

morie : 

SFEGAZZINI, C. — Nova addenda ad Mycólogiam vendavi. 

SACCARDO, P. A. — Fungi italici autographice delineati. Patavii 1878-79. 

Fascicoli IX-XVT, sistentes tab. 321-640. Commentarium. 

Fungi Gallici ledi a ci. viris P. Brunaud, G. G. Gillet et Abb. Letendre. 

Fungi Veneti novi vel critici. Series X . 

Fungi aliqiiot Ticinemea. 

VIDO, A. — Bepertorium Mycologiae venetae, seu index alphabeticus fungorum 

in ditione veneta hucusque cognitorum (additis nonnullis extra-venetis). 

SACCARDO, P. A. — Fungi italici autographice delineati. Fasci

coli XIII-XVI (Tav. 481-640). Patavii, 1879. 

Vedi a pag. 84 e 174 del volume X ed a pag. 125 del volume X I di 

questo Giornale. 

TODARO, A. — Hortus botanicus panormitanus. Fascicoli IX, 

X, XI, XII del volume primo e fascicolo I del voi. II. 

Fattorini, 1878-79. In foglio con 10 tavole. 

In questi cinque fascicoli sono dato le descrizioni dell'Agave candelabrum 

Tod. e Aloe Schimperi Tod., e le descrizioni e figure delle seguenti specie: 
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Duranta microphylla Desf., Aloe commutata Tod., Agavepaucifolia Tod., Bun-

chosia eUiptica Tod., Aloe percrassa Tod., Colea undulata Egl. , Aloe agavefolia 

Tod., ^ a u e Haynaldi Toc!., ,4#cwe spectabilis Tod., Erytlirina Moori Tod . 

TODARO, A . — Sopra una nuova specie di Fonrcroya. Palermo, 

1879; in-4. di 16 pag. con 3 tav. 

È data la descrizione di una nuova specie di Fourcroya, e viene chia

mata Fourcroya pubescens. Tale specie fu inviata all'orto botanico di Pa

lermo col nome di Fourcroya tuberosa. L'abitazione di questa nuova specie è 

ignota, ma l 'A. la ritiene probabilmente oriunda del Messico. Nelle tavole 

vi sono le figure dell'intiera pianta in stato di fioritura, di diverse parti 

della foglia alquanto rimpiccolita, del fiore e del frutto. 

A. M. 

NOTIZIE. 

Il Dott. Gino Cugini è stato nominato aiuto di botanica all'università 

di Bologna. 

Sono state messe a concorso le cattedre di botanica nelle università 

di Modena e di Sassari, per professori straordinari. 

Il 22 gennaio scorso è morto Ettore Celi, di Carrara, direttore della 

Scuola superiore di agraria in Portici. In gioventù fu aiuto a Gaetano 

Savi, e pubblicò ancbe un trattato elementare di botanica. 

Dal 15 al 24 maggio sarà tenuta aperta in Firenze la prima esposi

zione nazionale della Federazione orticola italiana. 

Il comitato di redazione del Bullettino della Società toscana di orti-

cultura ha determinato d'intraprendere in quest' anno una pubblicazione 

che avrà per titolo : Florentia, annuario generale détta orticultura in Italia, 

e'conterrà un calendario, una sèrie. di articoli svariati d'orticultura, e tutte 

le notizie di maggiore interesse per i giardinieri e per i dilettanti. Si 

venderà L. 1. , 

Dal 23 al 26 luglio vi sarà in Bruxelles un congresso botanico-orticolo. 

Dall' uffizio centrale meteorologico del ministero dell'istruzione pub

blica in Francia sono state diramate istruzioni per 1' osservazione dei fe

nomeni periodici degli animali e dei vegetali. Sono corredate di quadri a 

stampa preparati perchè l'osservatore v' iscriva la data dei fenomeni di 

cui è indicata la natura. 

Abbiamo ricevuto il prospetto di un nuovo periodico botanico, che si 

pubblicherà in Lipsia sotto la direzione del Dott. 0 . Uhtworm. È intitolato 

Botanisches Gentralblatt, costa 28 marchi, uscirà a fascicoli settimanali, 

darà brevi rassegne dei lavori botanici via via che compariranno, e ogni 

sorta di notizie e di annunzi che possono interessare botanici. 
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Col titolo « Botanisclic Jabi'biicher fiir Systomatik, Pflauzengcschickte 
unii Pflanzcngeographie, » sta per comparire in Lipsia sotto la direzione 
del Prof. Engler di Kitd un nuovo periodico, che conterrà lavori in te
desco, iu francese o in inglese sulla botanica sistematica, geografica e 
storica. Verrà fuori in fascicoli, al prezzo di 2-3 marchi per foglio di 
stampa. 

È stata creata al Giardino dello piante di Parigi una nuova cattedra 
di fisiologia vegetale, alla quale hanno chiamato il Sig. Dehérain. 

Il Dott. Ernesto Stahl di Wurzburg è stato nominato professore straor
dinario a Strasburgo. 

Il Sig. Le Marchant Moore ha lasciato il suo posto all'erbario di Kew. 
È morto il Generale Munro, distinto agrostografo inglese. 
È morto in età di 28 anni il Dott. Ermanno Bauke, già noto por la

vori sulla biologia delle piante inferiori. 
A Trieste è morto nell'età avanzata di 85 anni il Cav. De Tommasini, 

ben noto esploratore della flora patria. 
È morto in età di 83 anni Godet, autore di una flora del Giura. 
Il Dott. Otto Kuntze di Lipsia ci scrive che avendo impresa una mo

nografia dei Sargassum, si è persuaso dallo stato frammentare in cui si 
trovano nell'Atlantico, che sono tutti provenienti dalle coste. Egli vor
rebbe sapere dopo quanto tempo frammenti di Sargassum strappati dalla 
pianta non galleggiano più e vanno in fondo all'acqua di mare ; e si ri
volge ai botanici italiani perchè si accertino della cosa, con un esperi
mento facilissimo a farsi da chi abita un luogo sulla riva del mare, met
tendo la pianta in un vaso dove giornalmente sia rinnovata l'acqua salsa. 
Sarebbe grato a chi direttamente o per mezzo nostro gli comunicasse il 
risultato dell'esperimento. 

T. C. 
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NUOTO GIORNALE BOTANICO ITALIANO 

FASCICOLO III . •— LUGLIO 1880. 

F L O R A E F A V E N T I N A E T E N T A M E N , A U C T O R E LUDOVICO 
CALDESIO (Continuano). 

P r i m u l a acauli*', Jacg. mise. 1. p. 158; Koch syn. 500; P . 
grandiflora et brevistyla, DC. fi. fr. 6. p. 383; le . Hort. 

roìn. 2. tab. 2 ; P r imu la veris pallido flore humil is , Clus. 

lùst. 302: calycis laciniis anguste lanceolatis acuminatis 
tubum aequantibus. Corollae l imbi magni tudo characte-
rem inconstantem suppeditat : longitudo contra styli u n a 
cum s t aminum insertione characterem, ut mi hi videtur 
praebit qui non est negligendus, nisi eius praestantiam 
Darwiniana theoria evertere valeat, dum formam lon-
gistylam c u m brevistyla in uno eodemque individuo nun-
quam vidi, etsi promiscue crescant. 

J3 caulescens, Koch syn. 507; le . Pr imula veris,, pallido 
flore elatior, Clus. I. c. 301: scapo umbellifero elongato, 
pedicellis calyce subtriplo longioribus. Scapi ac pedicel-
lorum lanuginosorum diametro pilis longioribus, calycis 
laciniarum forma atque longitudine statim dignoscitur a 
P . variabili, Gren. et Godr. fi. fr. 2. p. 448, P. grandi flora-

officinali, Goiran specim. tnorpìi. ver/, p. 30! quae pubescens 

calycis lacinias habet lanceolatas acutas dimidiam tubi 
longitudinem aequantes. ' ; 

Nuovo Giorn. Bot. Ital. 11 • 

SUBCLASSIS I I I . — COROLLIFLORAE. 

ORD. X L Y I . — Primulaceae, Veni. 
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In acclivibus di Sarna, Pidevra alibique ; j3 alla Balassa 

in Pidevra. % 

OSSERV. Trovai il 1 0 aprile 1 8 7 2 una forma singolare, 

gracile in tutte le sue parti, colla lanugine dei pedicelli 

più breve e più rada, colle corolle piccole a lacinie ellit-

tico-bislunghe non ismarginate all' apice, la quale tosto 

feci ritrarre in fotografìa. Essa mi aveva l'aspetto di una 

nuova specie, ma da un solo esemplare non credei es

sere autorizzato dichiararla tale, considerando alla grande 

variabilità di questo genere, ed ai dubbi espressimi da

gli amici Cesati e Caruel, cui aveva io spedito copia della 

fotografìa : aspettai di fare nuove ricerche sul luogo ne

gli anni appresso. Difatto ai 2 3 marzo 1 8 7 3 di mezzo a 

molti esemplari della forma.tipica, ne trovai due altri, 

uno dei quali non differiva da quello dell' anno antece

dente se non per alcune corolle di cui le lacinie accen

navano a dimensioni maggiori ed alla smarginatura della 

forma tipica, 1' altro aggiungeva pedicelli grossi come alla 

forma tipica, maggior densità e lunghezza di peli ai ca

ratteri di variabilità del primo. Da ciò fui tratto a non 

credere codesta che una forma rimarchevolissima se vo

gliamo , ma non altro che una semplice forma acci

dentale. 

P. Sifothorpii, Beicli. fi. cxcurs. 402; le. Hort. rom. I. c. tab. 4: 

longistyla, pedicellorum radicalium lana diametrum su

perante ; calycis laciniis lanceolatis acutis dimidiam longi-

tudinem tubi aequantibus, corolla rosea circa faucem 

stellato-fiava. 

Secus amnem Lamone circa Favcntiam. %• 

Cyclanien hederaefoliuin, Willd.; Bertol. fi. it. 2. p. 403 ; 

le. Sav. mat. med. tab. 41. 

In umbrosis di Castelraniero, Val di Sennio. % 

Lis imachia Nummular ia , L. sp. 211; Bertol. I. c. 419; 

Comp. fi. it. 415; le. Plencìc ic.pl. med. tab. 84. 

Ad rivulos Faventiae extra portam Montanara, in Sarna, 

Castelraniero. % 

Anagallis arvensis, L.; Bertol. I. c. 422; le. Plencìc l. c. tab. 

82. fig. super.; Hort. rom. 2. tab. 45. 

In arvis di Errano et alibi. © 
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A. coerulea, Sclireb.; Bertol. I. c. 424; Ic. PlencJc I. c. fig. inf.; 
Hort. rom. I. c. tab. 46. 

Iisdem in locis ac praecedens, sed rarior. 0 

Samolus Valerandi, L. sp. 213; Bertol. I. c. 551; Comp. fl. 
it. 414; Ic. Lam. ill. tab. 101. 

In humentibus di Errano, Sarna. % 

ORD. XLVII. — Oleaceae, Lindi. 

Fraxinus Ornus, L. sp. 1510; Bertol. fl.it.l.p. 52; le. Mich. 
nov. pi. gen. tab. 107. f. 3 et 5. 

In sylvaticis di Pergola. 5 

Ligustrum volgare, L. sp. 10; Beri. I. e. 37; Comp. fl. it. 
402 ; le. Lam. ili. tab. 7 ; PlencJc ic. pi. med. 10. 

In sylvaticis di Pergola, Moronico, M. Mauro, alibique. 5 

ORD. XLVIII. — Apocynaceae, Lindi. 

Vinca minor, L.; Bertol. fl. it. 2. p. 747; Carnei eri. tose. 
181; le. Plenclc ic. pi. med. 2. tab. 113. 

Agrorum ad margines et in declivibus di Sarna, Er
rano, Tebano. % 

V. major,. L.; Bertol. l. c. 749; Caruel l. c. ; le. PlencJc l. c. 
tab. 114. 

Ad sepes subspontanea in Errano. % 

ORD. XLIX. — Asclepiadaceae, Lindi. 

Vincetoxicnm officinale, MoencJi; Dcsn. in DC. prodr. 8. 
p. 524; Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 480; Bor. fi. centr. 2. 
p. 446 ; le. PlencJc ic. pi. med. 151 : laciniis calyciniis corol-
lae tubum subaequantibus. 

In sylvaticis di Montefortino, 31. della Bicocca, Pidevra. % 

V. laxum, Gren. et Godr. I. e; Bor. I. e: calycis laciniis tubo 
corollino subdimidio brevioribus. 

Ad sylvulas della lana in Pidevra. % 

Asclepias Cornuti, Dcsn. I. c. 564; le. PlencJc l. c. 155. 
Subspontanea a Persolino prope Faventiam. £ 
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• • 

ORD . L. — Gentianaceae, Lindi. 

Erythraea ramosissima, Pers.; Griseb. in DC. prodr. 9. 
p. 57; Boiss. fi. or. 4. p. 6 '7 ; Ic . Vaili, lot. tab. 6. f. 1: flori-
bus lateralibus a bracteis remotis, non ebracteatis. 

J3 pulchella, Griseb. I. c. 
7 albiflora, Boiss. I. c. 
In pratis et pascuis circa Faventiam in Errano, Quar-

toh ; j3 in Cepparano, circa Castelbolognese ; y in Quartolo. Q 

E . Centaurium, Pers.; Griseb. I. c. 58; Ic. Plenckic. pi:meet, 
tab. 157; Sav. mat. med. tab. 7. 

In pascuis di Cepparano, M. della Bicocca, Castelraniero, 
Pidcvra. Q 

Chlora perfoliata, L.; Koch I. c. 421; Boiss. I. c. 66; Ic. Lam. 
ill. tab. 296. f. 1. 

In pascuis di Castelraniero. © 

C. serotina, Koch I. c; Boiss. I. c; Ic. Clus. hist. CLXXX. 
In herbidis di Gallisterna. © 

ORD. LI. — Convolvulaceae, Vent. 

Convolvulus arvensis, L. sp. 21S ; Bertol. fi. it. 2. p. 134 ; 
a, Comp. fi. it. 384 ; Ic. PlencJc ic. pi. med. tab. 104. 

J3 obtusifolius, Beich. fi. exc. 318. 
In arvis, pascuis, viarumque ad margines ubique; J3 ad 

sepes in S.- Lucia delle Spianate, 

Calystegia sepium, Br.; Choisjj in DC. prodr. 9. p. 433; 
Boiss. fi. or. 4. p. Ill; Ic. Lam. ill. tab. 104. f. 1. 

j3 lucana, Ten. syll. 91: bracteis foliaceis subcordato-
ovatis acutiusculis margine invicem se se tegentibus haud 
basi inflato-ventricosis a C. sepium et sylvatica differt, in
ter quas medium tenet, sed uti varietatem ad C. sepium 
potius quam ad C. sylvaticum, recte judicante Choisy, re-
ferri debet. 

Ad sepes circa Faventiam, in Corleto, Errano ; J3 in Mon-
tefortino. 

Cuscuta Epi thymum, L.; Gren. et Godr. fi. jr. 2. p. 501; 
Ic. Coss, et Germ. all. fi. par. tab. 14. f. A. 
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Supra Medicaginem, Spartium, Cytisum, Centauream, 

Serratulam, Odontitidem aliasque plantas ubique.. Q_ 

C. Trifolii , Babingt. et Gils.; Gren. et Godr. I. c. 505. 

S'upra Spartium junceum a S. Cristoforo in Qnartolo.Q 

• 

ORD. LII. — Boraginaceae. 

Heliotropium europaeum, L. sp. 187; Bertol. ft. it. 2. 

p. 251; Guss. en. pi. in. 213; Compi, fi. it. 370; Ic. Lam. ill. 

tab. 91. f. 1. 

Ubicumque frequens. © 

Cerinthe minor, L. ; Bertol. I. c. 321; Comp. fi.it. 379; Ic. 

Clus. hist. CLXVIII. 

In arvis in Pieve di Cesato, Sarna, S. Giorgio in Ceppa-

rano. O 

Echinm volgare, L.; DC. prodr. 10. p. 18. 

Ad margines viae di S. Lucia prope Faventiam," in col-

libus di S. Marnante, Castelraniero, Percjola, in monte della 

Bicocca, in rupestribus di M. Mauro. 0 0 •• 

E. tuberculatum, Hoffm. et Link; DC. I. c. 19. • 

In declivibus di Moronico, ad vias in Pidevra. © © 

E. pustulatum, Sibih.; DC. I. c. 

Circa Faventiam ad viarum margines, secUs V Albo-

nello al M. della Pietra, in pascuis di S. Giorgio in Ceppa-

rano, Pidevra, Fognano, M. Mauro. © © 

E. italicum, L.; Bertol. I. e. 2. p. 342; Comp. fi. it. 373. 

Secus rivulum Samoggia, in pascuis et ad vias in S. Gior

gio in Ceppar ano, Castelraniero, Celle. © 

Boralo officinalis, L. sp. 197; Bertol. I. e. 330; Comp. fl.it. 

370 ; le. Plench ic. pi. med. tab. 77. 

Ad vias circa Faventiam, in acclivibus di Bontana. © 

Symphytum bulbosum, Schimp.; Koch syn. 434; Comp. fi. 

it. 371 : fornicibus longe exertis, antheris fìlamentum 

aequantibus vel parum superantibus. 

Ad sepes circa Faventiam, in Sama, Errano. 

S. mediterraneum, Koch li e.; Guss. fi. sic. syn. 2. p. 792; 

Comp. fi. it. 371 : a S. bulboso corollis aliquantulum mino-
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ribus, fornicibus inclusis vel in sicco vix exertis, antheris 

plus quam duplo filamento longioribus differt; in reli-

quis simillimum. 

Ad incilia et ad sepes prope Faventiam. £ 

Ancliusa italica, Bets.; Guss. fi. sic. syn. 1. p. 220; A. azurea, 

Beicli. fi. exc. 344; le. Lam. ili. tab. 92; Fuchs. hist. 343. 

Styli longitudinis, calycis habita ratione, character in hac 

specie mihi videtur inconstans. 

fi Guss. I. c.; A. paniculata, Beich. I. c. 343; Ic. Matih. 

(1583) 2. p. 528; A. alcibiadion, Bod. pempt. 269. 

In pascuis di Pidevra; fi Castelraniero, Moronico, M. della 

Bicocca. %> 

A . angustifolia, Beicli. fl. exc. 343 (non L.); Ic. Barr. ic. 

1207 (quoad habitum): ab A. italica differt foliis angustio-

ribus, pedicellis longioribus, calyce breviore profunde 5-

fido nec adamussim 5-partito, corolla minori rubro-viola-

cea, stylo calyce duplo longiore tandem eum fructiferum 

accretum aequante. 

In sterilibus collium di Moronico, üastelraniero. © O 

Onosma montana, <S¿D№. et Sm.; BC. prodr. 10. p. 58; 
Comp. fl. it. 375; Ic. Hort. rom. 2. tab. 32. 

In aridis acclivibus di Bontana, M. Mauro, Gasolaval-
sennio. %> 

OSSERV. A Caramanico, nell' Abruzzo, raccolsi la va
rietà fi di Bertoloni (O. angustifolium, Ten. syll. 85. ». 3), 

cui conviene perfettamente la descrizione che ne dà nella 

sua Flora Italica; se non che nè egli, nè il Tenore ac

cennano punto al carattere della lunghezza delle antere 

relativamente al filamento. Ne'miei esemplari la parte 

libera di questo uguaglia le antere ; laonde non è a ripor

tarsi all' 0. montana nemmeno come varietà, siccome per 

gli altri caratteri nulla ha che lare coli' 0. stelhdata. 

Litliospermuni arvense, L.; Koch syn. 437; Bertol. I. c. 

278; Comp. fl. it. 377; le. Echioides alba, Column. ecphr. 185. 

In arvis et pascuis circa Faventiam, Bivalta, Sama,. 

Errano, Bontana. O 

L. officinale, L.; Koch l. e; Bertol. I. c. 271; Comp. fi. it. 377; 

BC. I. c. 16; le. Lam. ili. tab. 91. 
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fi angustum; le. Plenck ic. pi. med. tab. 75 : pubescentia 

molliuscula in pianta juniore albescente, caule apice 

tantum et parce ramoso, foliis angustis lanceolato-linea-

ribus erectis, habitu diverso. Forte species potius quam 

varietas, quam inveni quoque prope classem in agri 

Ravennatis loco humente. 

In pascuis et arvis circa Faventiam, in S. Giorgio in 

Ceppar ano, Sama, Pergola, alibique; fi in aridis montis 

della Pietra. % 

L. puruureo-coeruleum, L.; Koch l. e.; Bertol. I. c. 273; 

Comp. fi. it. 377; le. Hort. rom. I. c. tab. 28. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Moronico, TJr-

biano, Cepparano, M. della Bicocca, Castelraniero, Pidevra. 

Polmonaria officinali^, L.; a, ])C. prod. 10. p. 92; Gren. 

et Godr. fi. fr. 2. p. 528; Bor. fi. cent. 2. p. 459; le. P. vul-

garis maculoso folio, Clus. hist. CLXIX: quod dixi de 

longitudine styli ac staminum insertione in Primula ita 

dicam in Pulmonaria. 

fi affìnis, Jord.; Bor. l. e; P. ofneinalis S, JDC. l. e; le. 

Lam. ili. tab. 93. 

y ovalis, Bor. I. c. 

In sylvaticis di 8. Lucia delle Spianate, Moronico; fi in 

S. Lucia delle Spianate, Castelraniero, Serra; y S. Lucia 

delle Spianate, Serra, 

Myosotis intermedia, LinJc; Coss. et Gemi. fi. par. 327; Comp. 

fi. ital. 378; Le. Coss. et Gemi. I. c. tab. 15. f. 8, 9: nuculis 

ovoideis. 

fi parvifiora: praecox, corollis dimidio minoribus, nu

culis suboblongo-ovoideis. Species forsan diversa, sed ul-

terius examinanda. 

In pascuis circa Faventiam, in Errano et alibi; fi in 

S. Biagio iti collina, secus il Canalnaviglio, in Bivalta, 

Costa. © 

OSSERV. Due forme di questa Myosotis incontransi che 

all'aspetto sembrerebbero, e forse sono, specie diverse: 

l'una, a, più slanciata, più grande in tutte le sue parti ;. 

il doppio, il triplo più piccola l 'altra, fi. Questa è più 

precoce, le foglie più piccole e più anguste, più piccoli e 

più angusti i semi, la corolla assai minore. 
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M . h i s p i d a , SchL; Coss. et Germ. I. c.; Comp. fi. it. 378; le. 
;: Coss. et Germ. I. c.f. 5-7. • . • 

Iisdem in locis ac praecedens sed vulgatior. 0 

M. v e r s i c o l o r , Reich.; Coss. et Germ. I. c. 328; Comp. fi. it. 

378: ìc . Coss. et Germ. I. c. f. lì, 12. 
. . . . . 

In sylvaticis umbrosis di Castelramero. © 

E c h i n o s p e r m u m L a p p u l a , Lèhm.; DC. prodr. 10. p.,136; 
Compi, fi. it. 382; Myosotis Lappula, Bertol. I. e. 363; le. 
Column. eephr. 179. 

Secus amnem Lamone prope Faventiam. © © 

e y n o g l o s s u m p i c t u m , Ait.; DC. I. c. 147; Bertol. I. c. 300; 
. -Comp. fi. it. 380; le. C. creticum II, Clus. hist. CLXII. 

8 albiflorum: corolla alba, in vivo haud reticulatim 
, . pietà. 

Agrorum ad margines montis della Pietra, Errano,,, Ca-
slelraniero, Bontana; fi in Possano cum a. © © 

ORD. LUI. — S o l a n a c e a e , Bartl. 

S o l a n u m u i g n i m , L. ; a, Comp. fi. it. 365; a genuinum, 
Guss. en. pi. in. 225; S. Dillenii, Bor. fi. centr. 2. p . 467; 
le. Sav. mat. med. tal). 44. 

In ruderatis et cultis ad sepes a Faenza, Fognano. Q 

S. m i n i a t i m i , Bernh.; e genuinum, Guss. I. e. 228. 
fi hyosciamifolium, Guss. I. c. 

In ruderatis et pascuis circa Faventiam, in Sarna, Er
rano; fi Pergola. © 

S. D u l c a m a r a , L. sp. 264; Bertol. fi. it. 2. p . 631; Comp. fi. 
it. 365; le. PlencJc ic. pi. med. lab. 119-

Ad sepes Faventiae extra portam Montanara, in Meda, 

Celle, o 

P h y s a l i s A l k e k e n g i , L. sp. 262; Bertol. I. e. 629; Comp. fi. 

it. 366; le. PlencJc l. e. lab. 124. 

Ad sepes ex collibus di Bagatone prope Piolo habui a 
Magnaguti. £ 

L y c i u m e u r o p a e u m , L. mani. 48; L. vulgare, Bun.ì ari 

L . mediterraneum, Bun.? in BC. prodr. 13. p - 509 et-523; 
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le. Diih. arb. 1. tdb. 121. f. 2: ramis arcuatis, tenuissime 

puberulis subtomentosis; foliis oblique lanceolatis, obtusis, 

vel acutiuseulis, pollicem, vel bipollices longis, a duabus 

' l i n e i s ad dimidium pollicem latis, reliquis ut in L. medi

terraneo. Habitu ad L. vulgarem, sed characteribus ad L. 

'• mediterraneum forsan referri debet. 

A Brisighella ad sepes. 5 

Hyosciamiis niger, L.; JBertol. I. c. 611; <*, Comp. fl..it. 363; 

ß agrestis, Dimoi l. c. 546; le. Savi mat. med. tal), i. 

ß pallidus, Willd. en. hört. ber. 227; y, Bim. I. c. 517: 

foliis imis subintegris, corolla pallida concolore. l'i J f 
Ad domos et in ruderatis. a Faenza, Monte della Pietra, 

31. Mauro; ß ad vias circa Faventiam. O 

H. albus, L. ; Dimoi l. c. p. 518; Comp. fi. it. 363; le. Savi 

l. c. lab. 21. 

Ad müros inMontefortino,Monte della Pietra {Argnano).QQ 

ORD. L I V . — Scrofulariaceae, Lindi' 

TEIB. I. — VERBASCEAE, Parti. - 1 -: 

Vertoascum Tliapsus, L. ; Benth. in BC. prodr. 10. p. 225; 

a, Bertol. fl. it. 2. p. 570; a, Comp. fl. it. 338; le. Sav. mat. 

med. tob. 57.-

In incultis di Pergola, M. della Pietra. © 

V. phlomoides, L.; Benth. I. e. 227; ce, Bertol. I. e. 575; «, 

Comp. fl. it. 339; le. Plencliic.pl. med. tab. 109 (antheris 

exceptis). 

In pascuis, ad vias circa Faventiam, in Errano. © © 

V. Schottiamim, Schrad.; Comp. fl. it. 310; V. mixtum, 

Bor. fl. cèntr. 2. p. 171; V. nigro-pulverulentum, Cren, et 

Godr. fl. fr. 2. p. 557, sed stigma potius quam capitatum, 

subclavatum mihi videtur. . 

In pascuis Montis Mauri circa Za grotta di Tiberio. Q 0 

V. sinuatuiii, L.; Benth. I. c. 231; Bertol. I. c. 583; Comp. fl. 

it. 340; le. Matth. (1583) 2. p. 492: stigmate capitato. 

ß sem-idecurrens, Clem.ì pi or. exsicc., et seri or. 70: 

foliis radicalibus lobato-crenatis vix sinuatis, caulinis se-
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midecurrentibus, stigmate clavato. A n species diversa? 
Ulterius inspicienda. Eandem formam prope Teatem in 
Samnio reperi. 

7 albiflorum: corollis albis; foliis radicalibus.... caulinis 
longe decurrentibus, rameis semidecurrentibus, omnibus 
tomento laxiore obsitis; stigmate clavato. Haec forte 
stigmatis causa, potius quam formae », formae .3 est 
adhibenda, quum a et ß specifi.ee separandae videantur. 

Ad domos et in pascuis di Errano; ß in Pergola; y in 
Quartolo. © 

V. Blattaria, L.; Benth. I. c. 230; Bertol. I. c. 586; », Comp, 
fi. it. 339; Ic. Hort. rom. 2. tab. 56. 

ß pallidum: corolla albo-carnea. 
7 comosum: racemo plerumque paniculato, florum 

summorurn corolla in lacinias calycinas immutata. In 
bac forma singulari primus attentum se praebuit ami
cus Bubanius. 

In pratis et in pascuis, ad viarum margines di S. Sil
vestro, Errano, Casielraniero alibique ; ß in viridario Abbon
dami; 7 in pratis di Persolino. © O 

TRIB. II. — ANTIRRHINEAE, JUSS. 

Linaria Cymlmlaria, Mill.; Benth. I. c. 266; Comp. fl. it. 347. 
Faventiae ad muros. 

L. spuria, Mill.; Benth. I. c. 268; Koch syn. 451; Comp. fl. it. 
347; Antirrhinum spurium, Bertol. fl. it. 6. p. 344; Ic. 
Matth. (1583) 2. p. 55. 

In arvis di Errano. © 

L . Elat ine, Mill.; Benth. I. c.; Koch l. c; Comp. fl. it. 347; 
L. Prestandreae, Gitss. en. pl. in. 235. tab. 9. 

Iisdem in locis ac praecedens et in Sarna. O 

L. vulgaris , Mill.; Benth. I. c. 273; Koch syn. 453; Antirrhi
num Linaria, Bertol. I. c. 367 ; Ic. Matth. I. c. 550. 

In pratis et pascuis ubique. £> 

L. minor, Desf.; Benth. I. c. 287; Koch syn. 451; Comp. fl. 
it. 349; A. minus, Bertol. I. c. 348; Ic. Matth. I. c. 539. 

In arvis circa Faventiam, Fognano, in Pidevra. © 
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L . littoralis, Bernh.; Koch l. e; Benth. I. e; Comp. fi. it. 349; 
A. litorale, Bertol. I. c. 350. 

In arenosis circa Faventiam, in arvis di Pieve Cesato 
rara. © 

Ant irrh inum Oront ium, L.; Koch syn. 450; fc, Benth. I. c. 
290; a, Comp. fi. it. 346; l a A. silvestre Phyteuma, Bod. 
pemp. 182. 

In arvis di Errano et alibi. © 

Scrofularia nodosa, L.; Benth. I. c. 309; Bertol. I. c. 380 
Comp. fi. it. 342; le. Zannich. hist. tab. 303. 

Ad sepes in Sarna secus rivulum Samoggia prope mon-
tem della Pietra, 

S. canina, L.; Benth. I. c. 315; Comp. fi. it. 342; « , Bertol. 
I. c. 393; le. Zannich. I. e. tab. 221. 

In ruderatis montis Bontana, secus amnem Bornio a 
Bivola, in monte Mauro. £ 

Digitalis australis, Ten.l fi. med. univ. 1. n. 1249. p. 507, 
et exsicc. in herb. centr. JEÌorentiae: a D. lutea differt bractei s 
calycibus, corollisque subdimidio brevioribus ; laciniis 
calycinis ovatis nec lanceolatis, haud ciliatis ; corollae 
lobis obtusis. 

In sylvaticis di Castelraniero, Pidevra, agrorum ad mar-
gines subumbrosos in Sartia, in nemorosis di M. della 
Bicocca. %• 

OSSERV. A Vallombrosa nel 1867 trovai la D . media, 
Roth, che dalla lutea tosto si riconosce per le brattee, i 
calici e le corolle esternamente rivestiti di lunghi peli 
articolati frammisti ad altri più brevi glandoliferi. 

Posseggo altresì del monte Coloreto presso Firenzuola 
nell'appennino Toscano la D. Thapsi, gentilmente favori
tami dal sig. r Ubaldini, la quale esattamente corrisponde 
all'esemplare che ebbi di Sardegna per Gennari, e da 
cui non differirebbe se non pel colore della corolla, che 
viva, a quanto mi disse l'Ubaldini, era giallognola. Nè 
può confondersi colla D. grandiflora pel suo tomento, per 
le foglie crenate e non dentato-serrate, per le larghe e 
quasi ottuse lacinie calicinali, infine per la forma e la 
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: v grandezza maggiore della corolla. A questa certo accennò 
il Boccone a pagina 108 del suo Museum, nè male appli-

cavìt la figura del Barrelier riprodotta nella sua tavola 
85, checché contrariamente ne pensasse il Bertoloni. 

Veronica Anag-allis, L. ; Benth. I. e. 467; «, Béri. fi. it. 1. p. 70; 

.. Comp. fi. it. 350; le. Coss. et- Gemi. atl. fi. par. tal. 17. f. 7 

et 6 (partìm). 

In fossis secus viam di Sarna, in humentibus montis 
della Pietra et di Moronico. %> 

V . Beccabunga, L ; Benth. I. e. 468; Bertol. l. e. 69; Comp. 

fi. it. 350; le. Coss. et Gemi. I. c. f. 6 y Blende ic.pl. med. 

tab. li. 

Ad fqntem.tn Bontaya, in fossis di Castelraniero. % 

V . offlcinalis, L. ; Benth. I. c: 472; Bertol. I. e. 65; Comp. 

fi. it. 350; le. Coss. et Gemi. I. e. f. 1; Pimele l. e. tab. 12. 

In sylvaticis di Castelraniero et montis della Bicocca. % 

V . Chamaedrys, L.; Benth. I. e. 474; Bertol. I. c. 80; Comp. 

fi. it. 350; le. Coss. et Germ. I. c-.f. 8 et 9. 

fi Chamaedryoides, Bor. fi. centr. 2. p. 488: foliis pro-
fundius dentatis et subinciso-dentatis. 

7 pilosa, Benth. I. c. 475. 

In pascuis ad sepes, et in sylvaticis circa Faventiam 
in S. Lucia delle Spianate, llontefortino, Sarna, Castelraniero 

31. Mauro; fi Errano, Castelraniero ; y in Sarna. % 

V . serpyllifolia, L. ; Benth. I. c. 482; a, Bertol. I. c. 89; le. 
Coss. et Germ. I. e. tab. 16. f. li. 

Ad margines dello Stradone a Faenza. % 

V. arvensis, L.; Benth. I. c. 483; Bertol. I. c. 92 -, «, Comp. 

fi. it. 352'; V. polyanthos, Thuill. fi. par. 9; le. Coss. et 

Germ. I. c. f. 12; Alyssum, Column. phyt. tab. 8. 

In herbidis et arvis ubique. O 

V . Buxbaumii , Ten. si/U. li; Benth. I. c. 487; Beri, lì c. 102; 

V. Tournefortii, Gomp. fi. it. 352; le. Coss. et Gemi. I. c. f. 

In herbidis, ad sepes ubique. © i n i - . 
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V . didyma, Ten. syll. 13; Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 599; 
Bertol. I. c. 101; Сотр. fl. it. 352; Ic. Coss. et Germ. I. c. 
f. 3 (quae ob styli longitudinem, potius quam V. agre-
stem, hanc speciem exhibet). 

In herbidis, arvis ad vias circa Faventiam, in Errano 
et alibi frequens. © 

V. hederaefolia, L.; Benth. I. c. 488; Bertol. I. c. 104; Сотр. 
fl. it. 353; le. Coss. et Germ. I. c. f. 1 et 2; Viv. fl. it. fragm. 
tab. 16. f. 2. 

In arvis di Errano, Bontana, secus rivulum della Pasoita. © 

Тшв. III. — RHINANTHEAE. 

Eufral ia latifolia, Griseb.; Benth. I. c. 542; Bartsia latifolia, 
Bertol. fl. it. 6. p. 276; le. E. latifolia pratensis, Column, 
ecphr. 202; Hort. rom. 3. tab. 7. 

In pratis di Per solino, Morenico, et in aggere della Badia 
secus amnem Lamone prope Faventiam. О 

Odontites lutea, Reich.; Benth. I. c. 550; Сотр. fl. it. 355; 
E. lutea, Bertol. I. c. 294; Ic. Column- I. c. 203. 

In ericetis di Errano, et alibi. 0 

О. serotina, Reich, fi. exc. 359; Gren. et Godr. fl. fr. 2. p. 606; 
Сотр. fl. it. 355; Bartsia serotina, Bertol. I. c. 274; Ic. Eu-
fragia silvestris major purpurea, Column. I. c. 202. 

In arvis di S. Giorgio in Cepparano, Errano, secus amnem 
Marseno circa Faventiam. О 

Euphrasia pectinata, Ten. syll. 299: ab E. Salisburgensi 
differt foliis multo latioribus, ovatis nec oblongo-lanceo-
latis. 

In pascuis di S. Biagio in Collina. О 

E. gracilis, Fr.; Gren. fl. Jur. 568. 
In sylvaticis di Castclraniero. Q 

E. rigidula, Jord.; Gren. I. c. 566; Bor. fl. centr. 2. p. 493. 
In herbidis di Pergola. 0 

E. minima j3 grandiflora: corolla quam in minima duplo 
majore, galea lilacina, labio inferiore albido in basi tan-

• turn luteo. . • 
In castaneto montis della Bicocca. © 
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Rhinanthus minor, Ehrh.; Benth. I. c. 557; Comp. fl. it. 356. 

In herbidis di Marzeno, Sarna (ai CanálaccÍ), Poggio. © 

M e l a m p y r u m cristatum, L.; Benth. I. c. 583; Bertol. I. c. 

300; Comp. fl. it. 360; Ic. Moris. hist. s. 11. tab. 23. f. 2. 

In sylva della Mazzolana in Pergola. © 

M . arvense, L.; Benth. I. c; Bertol. I. c. 302; Comp. fl. it. 

360; le. Parietaria sylv. III, Clus. hist. XLV. 

In arvis di Casíelraniero, Quartolo, Montecchio, Monte 

della Pietra. Q 

M . nemorosnm, L.; Benth. I. e.; Bertol. I. c. 304; Comp. fl. 

it.360;lcBarrél. ic. 769. f. 1;V. sylv.I, Clus. I. c.XLlIl. 

In umbrosis sylvaticis di S- Lucia delle Spianate, Ca

síelraniero, Pidevra. Q 

ORD. LV. — OroTbanchaceae, Lindi. 

Phelipaea Mnteli , F. Schultz; Beut. in DC. prodr. 11. p. 8; 

Comp. fl. it. 335; Ic. Rort. rom. 3. tab. 12. 

J3 nana, Èeut. I. c. p. 9. 

Varias supra plantas in herbosis circa Faventiam, in 

S. Biagio in Collina, S. Lucia delle Spianate, Moronico, 

Monte della Pietra, Errano, Celle, Pidevra; fi S. Biagio in 

Collina, S. Lucia delle Spianate. O 

Orobanche cruenta a, Bertol. fl. it. 6. p. 430; Comp. fl. it 

331; 0. Ulicis, Bor. fl. cenlr. 2. p. 498: staminibus non in 
basi corollae insertis, sed duobus a basi paulo recessis, 
reliquis tantillum quoque altiuscule ortis. 

fi gracilis, Sm.; Bertol. I. c. 431. 

y unicolor, Bor. I. c. 501; 0. cruenta S, Bertol. I. e.: 

staminibus a basi tubi corollini aliquantulum magis re
cessis, inferné paucis pilis simplicibus superne glanduli-
f'eris instructis. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Pidevra; fi in 

S. Lucia delle Spianate promiscue cum a; 7 in pascuis 
montis Mauri. % 

O. variegata, Wallr.; Gren. et Godr. I. c. 630; Beut. in DC. 

prodr. 11. p. 17; Comp. fi. it. 331. 
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In a r enos i s s ecus a m n e m Lamone c i rca F a v e n t i a m , in 

sylvat icis di Castélraniero, s u p r a r ad ices Coronillae Emeri 

in coll ibus di S. Lucia delle Spianate. 5= 

O. p r u i n o s a , Lap. suppl. hist. abr. Pyr. 87; Beat. I. e. 19; Bertol. I. c. 

437: o d o r e ca ryophy l l aceo pol lens , s t i g m a t e d i lu te violaceo. 

J3 speciosa , DC. fl.fr. 6.p. 393; Tod.fl.sic. exsice. n. 1157!: 

differt corolla p a u l o ma jo re , b rac te i s a t q u e sepa l i s lon-

g ior ibus m a g i s a c u m i n a t i s , s t i g m a t e la ter i t io . 

S u p r a r a d i c e s Viciae Fabae a l i a r u m q u e Leguminosarum 

v u l g a t i s s i m a ; J3 in S. Biagio in Collina, Bivalta, Sarna. © 

O. P e l a r g o n i i : cau le 4-5 c e n t i m e t r a et u l t r a a t t i ngen t e , 

r u b e n t e , su lca to , v i l los iusculo-g landuloso , b a s i in b u l b u m 

m e d i o c r e m t u m e n t e ; s q u a m i s fuscis, oblongo- lanceola t i s , 

e x t u s vi l loso-glandulosis ; b rac te i s s q u a m i s caul in is s imi-

l ibus , s ed m a g i s a c u m i n a t i s , co ro l l am s u b a e q u a n t i b u s ; 

sepa l i s p l e r u m q u e inaequa l i t e r bifidis e x t u s pi loso-glan-

dulos is , 3-5-nerviis, a c u m i n a t i s , b r a c t e a b r e v i o r i b u s ; co

rol la a lba , ven i s violaceis pietà , c y l i n d r a c e o - c a m p a n u l a t a , 

l en i te r r e c u r v a , e x t u s u n d i q u e , i n t u s in labio s u p e r i o r e 

bi lobo t a n t u m pi loso-glandulosa , labio inferiore aequa l i t e r 

t r i lobo, lobis r o t u n d a t i s e roso-den t icu la t i s ; s t a m i n i b u s 

p r o p e corol lae b a s i n o r t i s , s u p e r n e p i loso-glandulos is , 

i n t e r n e i n tu s pilis eg landu los i s longis dens io r i bus ins t ruc t i s , 

bas i a u r a n t i a c a ; a n t h e r i s fuscis m u c r o n a t i s , apice p u b e -

s c e n t i b u s ; ovar io albo, in bas i a u r a n t i a c o ; stylo p r ae se r -

t i m ant ice p i loso-g landuloso , ex albo in v i o l a c e u m v e r g e n 

t e ; s t i g m a t e bi lobo, umbi l i ca to , so rd ide lu teolo . Rel iqu is 

neglec t i s , a s imi l l ima 0. pruinosa r eced i t in p r i m i s i ndu 

m e n t o p r a e c i p u e b r a c t e a r u m dens io re ac longiore , stig-

m a t i s f o r m a e t colore. 

S u p r a Pelargonium inquinantem in v i r idar io Carboni F a -

ven t iae . £ 

O. m i n o r , Sutt.; Beut. I. c. 29; Gren. et Godi: l. c. 640; le. 

Coss. et Gemi. atl. fi. par. tal). 19. f. F. 

S u p r a Medicaginem sativam, Trifoliorum spec ies in Sarna, 

Errano, Castélraniero, Quartolo. © 

O. H e d e r a e , Duby hot. gali. 350; Beut. I. c. 28 ; Gren. et Godi: l. c. 

S u p r a Hederam Helicem in v i r idar io della Serra. g> 
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ORD. L V I . — A c a n t h a c e a e , B. Br. 

A c a n t h u s s p i n o s i s s i m u s , Desf.; Nees in J)C. prodr. 11. 
p. 271. 

Ex arvis del Castelluccio in collibus di Samoggia habui 
a Magnaguti. 3= 

ORD. L V I I . — V e r b e n a c e a e , Juss. 

V e r b e n a officinali», L. sp. 29; Bertol. fi. it. 6.p. 260; Comp. 
fi. it. 327; le. Blende ic. pi. med. 17. 

In pratis, ruderatis, ad vias ubique. %• 

ORD. LVIII. — L a b i a t a e , Juss. 

TRIB. I. — SATUREJEAE, Benth. 

M e n t h a r o t u n d i f o l i a , L.; Willd. sp. 3. p. 77, et en. 609; 
Bor. fi. centr. 2. p. 505 : foliis serratis, pedicellis calycibusque 
hirtis, staminibus corollam aequantibus tandem exertis. 

Ad vias in Errano, ad rivulum della lana in Bidevra.% 

M. i n a c r o s t a c h y a , Tcn. syll. 282; Guss. en. pi. in. 253: foliis 
crenato-dentatis, pedicellis glabris vel glabriusculis, calycibus 
hirtulis. 

Secus amnem Lamone prope Faventiam. $ 

M. a m b i g u a , Guss. I. e. tal). XI. f. 1: foliis omnibus sessi-
libus, staminibus exertis. 

Ad agrorum margines circa Faventiam, in Castelraniero. %• 

M. L a m a r c k i i , Tcn. I. e.: foliis inferioribus quandoque bre
vissime petiolulatis, staminibus inclusis. 

Ad viam et ad rivulum della lana in Castelraniero et 
Pidevra. % 

M. n i l i a c a , Willd. sp. 3. p. 76, et en. 607: viridi-albicans; 
radice repente; caule erecto, tetragono,decussatim ramoso, 
villoso; foliis lanceolatis, acutis, supremis mucronato-
acuminatis, argute serratis, brevissime petiolulatis vel 
subsessilibus, pollicem et ultra longis, supra pubescenti-
bus, subtus albido-lanati&; spicis terminalibus, laxis, elon-
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gatis, acutis; bracteis lanceolato-acuminatis, integerrimis, 
verticillum aequantibus, inferioribus tantum serratis ver-
ticillum superantibus ; pedicellis villosi usculis, calycem 
subaequantibus ; calyce hirsuto, glandulis sessilibus pel-
lucidis adsperso, campanulato, laciniis e basi triangulari 
lanceolato-subulatis subaequalibus tubo brevioribus; co
rolla carneo-rosea, extus glandulosa; staminibus longe 
exertis, stylum aequantibus vel superantibus; nuculis 
exiguis, ovoideis, sub fortiori vitro minutissime alveolatis. 

Ad rivulum di Biscia in Castelraniero. £ 
OSSERV. All'aspetto r ammen ta la M. sylvestris, da cui 

distinguesi bene per l 'indumento villoso e non tomentoso, 
per le brattee lanceolato-acuminate, e non già lineari-
subulate. Dalla M. ambigua differisce pure pei peli dei 
rami e dei pedicelli più lunghi, patenti, e non ricurvi. 
Da entrambe per le foglie in ispecie dei rami brevemente 
picciuolate, e per le spighe rade. 

M. balsamica, Willd. en. 608; Reich, fi. exc. 300: caule pilis 
recurvis pubescente; foliis ovato-lanceolatis, acutis, argute 
serratis, basi integerrimis in petiolum brevem angustatis, 
pubescentibus, vix discoloribus ; pedicellis pilis retrorsis 
pubescentibus; calycibus omnino hirsutis, nec basi glabris ; 
staminibus longe exertis. 

ß verecunda: foliis latioribus in basi subrotundatis et 
staminibus inclusis ut in serotino, a qua statim dignoscitur 
calycibus majoribus, atque pedicellis longioribus, unde 
verticilla laxiora et majora fiunt. 

Ad incilia in Errano; ß ad rivulum della lana in Pidevra. £> 

M. serot ina , Ten. fi. med. aniv. 1. p. 472, et syll. 281: licet 
proxima, tamen a ilf. balsamea distat foliis basi minus 
angustata et subrotundata, duobus supremis ovatis acu-
minatis sessilibus, spicis gracilioribus, glomerulis floribus-
que subdimidio minoribus, staminibus inclusis. 

J3 latifolia, Guss. en. pi. in. 251. 
7 subrotundata; J3, len. syll. 281: differt foliis brevius 

petiolulatis subtus canescentibus interdum rotundat is , 
spicis paululum crassioribus, staminibus exertis. 

Eodem in loco ac praecedens; ß cum a; y ad rivulum 
della lana in Pidevra. % 

Nuovo Giom. Bot. Ital. 12 
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M . liirta, Willd. en. 608; Bor. fi. dentri 2. p. 507. 

Ad fossas in Sarna. 

M . Lloydii, Bor. I. c. 507; le. Mattli. {1583) 1. p. ili: foliis 

late ovatis crebre et irregulariter serratis. 

fi affinis, Sor. I. c. 509. 

Ad rivulos in Sarna et Pidevra; fi alle Bocche dei canali 

prope Faventiam. 3= 

M . liirsuta, L. mani. 81; Gren. fi. jur. G10; le . Coss. etGcrm. 

1. c. f. 3 et d: foliis leviter et remote serratis, laciniis ca-

lycinis lanceolato-subulatis. 

Secus rivulum della lana in Pidevra. %• 

M . aquatica, L. sp. 805; Gren. I. c. 611; Bor. ì. c. 508; le. 

Lam. ili. tah. 503 f. 1: laciniis calycinis triangulari-acumi-

natis. 

Ad rivulos montis della Pietra, Castelraniero, Pidevra. £ 

M. Puleginm, L. sp. 807; Bertol. fi. it. 6. p. 102; le. Coss. 

et Germ. I. c. f. 10 et 11. 

Secus amnem Lamone et alibi ad fossas frequens. $ 

Lycopus europaeus, L.; Benth. in BC. prodr. 12. p. 178; 

Bertol. I. c. 1. p. 129; Comp. fi. it. 298; le. Lam. ili. tal). 18. 

In humidis di S. Andrea, Sarna. %• 

Origanum vulvare, L.; Benth. I. c. p. 193; le. Malih. (1583) 

2. p. 62. 

j3 prismaticum, Gaitd.; Benth. I. e.; le. Tournef inst. tab. 91. 

Ad sepes et in pascuis circa Faventiam, in Castelraniero, 

Pidevra, Pergola et alibi ; fi in Pidevra ad rivulum della 

lana. % 

O. virens, Hoffm. et Link ; Guss. syn. 2. p. 85, et en. pi. in. 25S; 

fi sicula, Benth. I. e. 

In herbidis prope Faventiam legit Baccarini. % 

Thymus Chamaedrys, Fr. summ. veg. 197; Gren. et Godr. 

fi. fr. 2. p. 658; Bor. I. z. 517; le. Vaili. Ut. par. tab. 32. f. 7-9. 

Agrorum ad margines in JJrbiano, Rivalla, Castelraniero. 1? 

T. Serpyllum, L.; Bor. I. c. 516; le. Vaili. I. c. tab. 31. f. iO. 

fi glabratus, Hoffm. et Link; Guss. syn. 2. p. 839; Comp. 

fi. it. 300; le. Zannich. ist. tab. 172* 
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In pascáis di S. Lucia delle Spianate, Bivalta, Urbiano, 
Mi della Pietra, Castelraniero, Montana ; fi Iiivalta, Errano, 
Castelraniero. % 

T. a n g u s t i f o l i u s , Pers. spi. 2. p. 130; Benth. I. c. 201 ; Bor. 
I. c. 517; Comp. fi. it. 300. 

In pascuis collinis et ad vias in Cepparano, Pidevra. % 

T. s t r i a t u s , Benth. I. c. 203; T. Zygis, Comp. fi. it. p. 300. 

Ad rupes montis Mauri. 5 

OSSEBV . Debbo al De Notaris la scoperta di questa 
specie sul Monte Mauro, dove assieme ci portammo il 18 
ottobre 1876, pochi mesi prima della dura sua perdita. 
Sebbene i suoi malanni lo avessero, com'egli mi scriveva 
nelle sue ultime lettere, mummificato del corpo, la mente 
però era sempre chiara, e l'occhio acuto sì che desso fu 
quegli che richiamò la mia attenzione su questo Sermollino 
sfuggitomi sino allora. Lo posseggo altresì del monte 
Ferrato presso Prato in Toscana. 

S a t u r e j a h o r t e n s i g , L.; Benth. I. c. 200; Bertol. I. c. 53; 
Comp. fi. it. 301; le . Plenck ic. pi. tned. lab. 186. 

Secus amnem Lamone a Faenza, in arvis di Cepparano, 
Sarna, Pidevra, Rivola. © 

C a l a m i n t h a N e p e t a , Linfe et Hoffm.; Benlh. I. e. 227 ; Cren, 
et Godr. fi. fr. 2.p. 661: tbliis crenatis, corymbulis breviter 

pedunculatis densis. 
fi A-thonica, Benth. I. e. 228; le. Barr. ic. 1166. 

In declivibus et pascuis di Cepparano et alibi vulgaris; 
fi ad vias circa Faventiam. % 

• 

C. JYepetoides, Jord.; Gren. et Godr. I. c. 665; le . C. praealta, 
Bocc. mus. tab. 38 et 40: foliis serratis, corymbulis longè 

• pedunculatis laxis. 

In pratis di Persolino prope Faventiam. 5= 

C. s y l v a t i c a , Bromf.; Benth. I. e. 228; Bor. I. c. 510; Comp. 
fi. it. 303; le. Ilort. rom. 3. tab. 63. 

Ad sepes et in sylvaticis di Cepparano, Errano, Castel' 
raniero, Pidevra, Pergola. % 

C. Ac inos , Benth. I c. 230 ; Comp- fi. it. 303 ; le. Dod. pempt. 280 
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In arvis di Errano, Caslelramero, M. della Bicocca, Ca
sula Valsennio, alibique, nec non in ruderatis mentis della 
Pietra. 0 

C. a lpina, Benth. I. c. 232; Comp.fl.it. 304; le. Acini pulchra 
species, Bauli. Jiist. 3. p. 260; Bocc. mus. tab. 45. f. A. 

Ad viam di Sarna prope Faventiam, in herbidis et pa-
scuis di S. Marnante, Poggio, Rontana, in rupestribus mon-
tis Mauri. £ 

Clinopodium vulvare , L. sp. 821; Bertol. I. c. 192; le. 
Plenck l. e. 498; Hort. rom. 3. tab. 65. 

Ad sepes et in sylvaticis di Errano, circa Faventiam, et 
alibi. % 

Melissa officinali*, L.; Benth. I. c. 240 ; Pers. syn. 2. p. 132; 
le. Sav. mai. med. tab. 30. 

-fi- cordifolia, Pers. I. e; le. Barr. ìc. 1222. 
Ad sepes circa Faventiam, in Errano; fi in Cepparono, 

Errano. % 

TRIB. I I . — MONARDEAE, Benth. 

Salvia pratensis, L.; Benth. I. c. 289; Bor. I. c. 521; le. 
Plenck l. c. tab. 22: corollis calyce triplo longioribus, coe-
ruleis galea glutinosa subduplo labium superante; antheris 
2 millimetra et ultra attingentibus, prope basim filamento 
affixis. 

In pratis et herbidis di S. Marnante, S. Lucia delle Spia
nate, Sarna, Errano, Castelraniero, Pergola, Montana, et alibi. £ 

S. agresti*, L. amoen. 3. p. 399; S. dumetorum, Andre, in 
Bcss. en. pi. Yolh. 3; Bor. I. c. 522; Benth. I. c. 290: corol
lis calyce duplo longioribus albis roseis vel coerulescen-
tibus, galea glandulosa labium aequante, antheris ut in 
pratensi. 

Ad incilia in Meda, Sarna, Pergola. %• 

S. virgata, Ait.; Benth. I. c. 290; Vahl en. pi. 1. p. 264 
Bertol. fi. it. 1. p. 143: corollis calyce duplo longioribus 
coeruleis vel rubris, galea glandulosa angusta labium 
aequante, antheris millimetrum vis superantibus prope 
apicem filamento affixis. 

In pascuis circa Faventiam in Sarna, Errano, Rontana. % 
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S. pallidiflora, St. Am.fl. Agen. 10; Bor. I. c. 522; Ic. Barr, 

ic. 167 ; Hort. rom. 3. tab. 18: inflorescentia plus minus 

hirto-glandulosa vel eglandulosa; corollis duplo calyce 

longioribus, galea compressa, coerulescente vel rubida, 

ampliuscula, labium aequante vel subsuperante, extus 

pubescente, eglandulosa; seminibus ovoideis vel ellipsoi-

deis, nigro-rufis, opacis, sub fortiori vitro minutissime 

scabriusculis. A ¡8. Verbenaca corolla subduplo majore, 

galea compressa, habitu diverso statim dignoscitur; a 

S. clandestina Linnaei, quae descripta est in sp. pi. p. 36, 

et a Barreliero in tab. 220 figurata circa Ravennani obvia, 

differt statura longe elatiore, spicis acutis nec obtusis, 

foliis multo minus profunde lobatis lobis latioribus obtu-

sioribusque, habitu tandem proprio. » 

Ad vias et in pratis circa Faventiam in Moronico, Er

rano, in muris prope Brisighella, in pascuis di Poggio. % 

S. Verbenaca, L.; Benth. I. c. 29i; VaH I. c. 256; Bor. I. c; 

Bertol. fl. it. 1. p. 146; Ic. Barr. ic. 208: inflorescentia ut 

in pallidiflora, sed corolla multo minori parum vel vix 

calycem superante galea in apice convexa. 

ß oblongifolia, Benth. I. c; S. oblongata, Vahl I. c. 25(1. 

In pascuis, ad vias circa Faventiam in Sartia, Moniec-

chio, Montana; ß in S. Marnante, a Per solino. % 

S. g lu t inosa , L.; Benth. I. c. 276; Bertol. I. c. 155; Ic. Hort, 

rom. 3. tab. 23. 
In sylvaticis montis della Pietra prope rivulum Alboneilo, 

in sylvula della lana in Pidevra. 

Rosmarinus officinalis, L.; Benth. I. c. 360 ; Bertol. I. c. 131; 
Ic. Plenck ic. pi. med. 1. tab. 18. 

In declivibus dell''Angioletto, in Errano. 5 

Zizifora capitata, L.; Benth. I. e. 366; Bertol. I. c. 132; 
Ic. Comp. fl. it. tab. 45. f. 4. 

In argillosis montium di Riolo. © 

TRIB. III. — NEPETEAE, Benih. 

Nepeta Glechoma, Benth. I. c. 391; Glechoma hederacea, 

Bertol. fl. it. 6. p. 1.06; Ic. Lam. ill. tab. 505; Vaili, bot. par. 

tab. 6. f. Ì , 5, 6. 
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Ad sepes circa Faventiam in Sarna, Errano, Casielra-

mèro, Serra. % 
• 

h ì T I T C Ti 4T. 

TRIB. PV. — STACHYDEAE, Benin. 

Brunella vulgaris, Gren. et Godr. ft. fr. 2. p. 703; Bor. fl. 

centr. 2. p. 532; Bertol. I. c. 250 ; le. Plcnclc io. pi. med. tab. 492. 

fi pinnatifida, Gren. et Godr. I. c.; P . laciniata fi, Bertol. 

I. c. 255; le. Vaili. I. c. tab. 5. f. 1. 

Ad sepes, in pascuis et pratis di Castelraniero et alibi 

vulgaris; j3 M. della Bicocca, Castelraniero, Pidevra. % 

B. alba, Fall; Gren. et Godr. li c. 70i; Bor. I. c. 533; P. la-

' ciniata «, Bertol. I. c. 254; Ic. Hort. rom. 3. tab. 31. 

In pratis et pascuis di Errano, Castelraniero. 3= 

Melittls Melissophyllum, L.; Benin. I. c. 432; Bertol. I. c. 

337; Ic. Blench I. c.tab. 499; Clus. hist. XXXVJI. /. 1 et2. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Moronico, Castel

raniero, Pidevra. % 
i . 

Sideritis romana, L.; Benth. I. c. 445; Ic. Hort. rom. 3. 

tab. 5S. 

In Monte Mauro. © 

S. montana, L.; Benth. I. c. 446; Bertol. I. c. 83; Ic. Column, 

ecphr. 196. . , 

Ad vias et secus amnes Lamone et Marseno circa Fa

ventiam, ad agrorum margines in Sarna, Montecchio, in 

montibus di Piolo et collibus aridis di S. Marnante, Mon-

tefortino, M. della Bicocca. Q 

Marrubinm vulg-are fi apulnm, Ten. syll. 292; Reich, fl. 

exc. p. 325; Ic. Zannich. ist. tab. 198: a M. vulgari non dif-

fert nisi foliis latioribus, aniplioribusque cordato-subro-

tundis. 

In ruderatis et pascuis di Moronico (a Montalto), et ad 

dirutam arcem di Cepparono. % 

Betonica officinalis, L.; Benth. I. c. 460; Bertol. I. c. 135; • 

Ic. Hort. rom. 3. tab. 83. 

In herbidis di Castelraniero et alibi. £ 
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S t a c h y s H e r a e l e a , All. fl. ped. 1. p. 31; Benth. I. c. 463; 

Bertol. I. c. 152; Ic. All. I. c. iah. 84. f. 1. 

I n syl vati eis di Quartolo. 

S. g e r m a n i c a , L.; Benth. I. c. 464; Bertol. I. c. 148; Comp.fl, 

it. 318; Ic . Iloffm. fl. all. 1. tab. 10. 

I n h e r b i d i s alle Bocche dei canali p r o p e F a v e n t i a m , 

in m o n t e della Pietra, Pidevra, Montecchio, Bontana. Q 0 

S. s y l v a t i c a , L.; Koch spi. 491; Bertol. il c. 142; Ic. Hort, 

rom. 3. tab. 38. 

Ad s e p e s in Beda, Errano. % 

S. a m b i g u a , Sm. ; Koch l. c. ; S. p a l u s t r i s fi a m b i g u a , Comp, 
fl. it. 317. 

I n h u m i d i s di Sarna. £ 

S. a n n u a , L.; Benth. I. e. 481; Bertol. I. e. 159; l e . Sideri t is II, 

Matth. (1598) 711. 

In a rv i s fere u b i q u e . 0 

S. r e c t a , L ; Benth. I. c. 481; Bertol. I. c. 163. 

fi: differt foliis a n g u s t i o r i b u s , oblongis , levi ter e t c r eb re 

c rena to - se r ru la t i s , in pe t i o lum b r e v e m imis a t t enua t i s , reli-

quis sess i l ibus; ver t ic i l l i s laxior ibus , paucif loris ; calycis s u b 

glabri d e n t i b u s t ubo sub t r ip lo b rev io r ibus , e l a t a bas i t r ian-

g u l a r i b u s , b r e v i t e r sp inu loso-subu la t i s . An species d ive r sa? 

I n p a s c u i s circa F a v e n t i a m in Errano, M. Mauro et 

a l ib i ; fi in Bontana. %• 

G a l e o p s i s L a d a n u m , L. ; Bor. I. c. 525 ; a , Bertol. I. c. 125; 

a , Benth. I. c. 497; l e . Lamie, ili. tab. 506. f. 2. 

I n glareosis di Errano. © 

L a m i n i l i a m p l e x i c a u l e , L.; Benth. l. c. 508; Bertol. I. c. 122; 

le. Ballote c r i spa , Dalech. hist. 1253. 

A g r o r u m a d m a r g i n e s c i rca F a v e n t i a m , in Monte della 

Pietra, Errano, Serra. © 

L. p u r p u r e u m , L.; Benth. I. c. 508; Bertol. I. e. 121; Comp, 

fi. it. 321; l e . Ur t ica i ne r s a l te ra , Dod. pempt. 153. 

I n pascu i s , a d s epes circa F a v e n t i a m , in Errano. © 

L. m a c u l a t i m i , L.; Benth. I. c. 510; Comp.fl. it. 321; Ic. Till. 

tat. hört pis. tab. 35. f. 1; L. m o n t a n u m c a m p o c l a r e n s i u m , 

Column. eeph. 192. 
Ad sepes circa F a v e n t i a m . % ^ ^ ^ w - M - i t i ^ 
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Ballota foetida, Lam. fl. fr. 2. p. 3S1; Bor. fl. centr. 2. 

p. 530; Gren. fl. jur. 623; B. nigra, Bertol. I. c. 170; Ic. 

Lam. ill. tab. 508. f. 1. 

Ad sepes in Errano, Montecchio et alibi. 2= 

TIUB. V . — AJUGEAE, Benih. 

Teucrium Chamaetlrys, L. ; Benth. I. c. 587 ; Bertol. I. c. 

29; Ic. Flench ic. pl. med. tab. 477; Bitch, atl. rep. pi. ut. 

tab. 59. 

In declivibus collium fere ubique. £ 

T . llavuin, L.; Benth. I. c. 588; Bertol. I. c. 31; Ie. Ilort. 

rom. 3. tab. S9. 

In rupestribus montis Mauri alla grotta di Tiberio. 5 

T . ìuoiitaniim, L.; Benth. I. c. 593; Bertol. I. c. 34; Ic. Flenck 

I. c. tab. 478. 

In rupestribus Montis Mauri, secus amnem Lamone a 

Faenza. 5 

Ajuga reptans, L.; Benth. I. c. 595; Bertol. I. c. 9; Ic. Sar. 

mat. med. tab. 20. 

In herbidis di Sama, Casielraniero, alibique. 

A . Chamaepifys, Schreb.; Benth. I. c. 601; Bertol. I. c. 11; 

Ic. Sav. I. c. tab. 2. 

In arvis di Errano, secus amnem Lamone, alibique fre-

quens. 0 

A. cilia, Schreb.; Benth. I. c.; Ic. Hort. rom. 3. tab. 97. 

Ad margines agrorum in Rivalta. © 

ORD. LIX. — GLOBULARIACEAE, Lindi. 

Globularia vulgaris, L.; Bertol. fl. ital. 2. p. 5; Comp. fl. it, 

291; Ic. J. Banh. hist. 3. p. 13. 

In pascuis Montis Mauri, Montana, M. della Bicocca, 

M. della Pietra. % 

ORD. L X . — PLANTAGINACEAE, Lindi. 

Plantago major , L.; Gren. et Oodr. fl. fr. 2. p. 720; Bor-

fl. centr. 2. p. 537; Ic. Dod. pemp. 107. 

In herbidis fere ubique. 3= 
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P. minima, BC. fi. fr. 3. p. 408. .iintìUfiiitffu* .il 

Ad scaturiginem delle Tombe in Errano, in loco fertili 
nec arenoso. Mihi videtur annua. 

P. media, L.; Gren. et Godr. I. c. p. 721; Bene, in BC. prodr. 

13. p. 697; le. P. latifolia, Trag. stirp. 226. 

fi Urvilleana, Eap. Guid. hot. 494; Bene l. e. 698. 

In pascuis di S. Marnante, S. Lucia delle Spianate, Mo-

ronico, Castelraniero; fi ad incilia in Sarna. %, 

P. lanceolata, L.; Bene I. e. 714;Ic. P. longa, Matth.(l598) 376. 

fi irrigua, Bene. I. c. p. 715; le. P. altissima, Jacq. obs. 

tab. 83. 

y Clusiana; le. P. angustifolia Gareti prolifera, Clus. 

hist, CX. 

In pratis et herbidis ubique; fi a Persolino, y in Sarna. $> 

P. Coronopns fi latifolia, Gren. et Godr. I. c. p. 722; le. 
Zannich. ist. tab. 207. 

Ad vias urbis Faventiae atque di S. Lucia delle Spianate. 0 

P. arenaria, W. et K.; Gren. et Godr. I. e. p. 731; Bertol. fi. 

it, 2. p. 180; le. Ftichs. hist. 888. 

In arvis dì Sarna prope la Chiusa comunale. 0 

P. Cynops, L. sp. 167; Bene. I. e. 734; Bertol. I. c. 181; le. 
Piemie ic. pi. med. tab. 61. 

In glareosis et locis incultis montis della Pietra, in Mo-

ronico, Sarna, Montana, circa Fognano, a Rivola secus am-
nem Sennio. % 

Chenopodium polyspermum, L.; Bertol. fi. it. 3. p. 40; 

Ch. polyspermum a cymoso-racemosum, Comp. fi. it. 278 ; 

le. Fuchs. hist. 174. 

In cultis circa Faventiam, in Sarna. Q 

Ch. ol idnm, Curi.; Sin. comp. fi. brit. 48; Bertol. I. e. 39; 

C. vulvaria, L. sp. 321; le. Plenck ic. pi. med. tab. 167 ; 

Garosmus, Bod. pempt. 616. 

Ad sepes in Errano. Q 

SUBCLASSIS IV. MONOCHLAMYDEAE. 

ORD. L X I . — Salsolaceae, Mog. 
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CU. o p u l i f o l i u m , Schrad.; Moq. in DC. prodr. 13. p . 67; 

Bertol. I. c. 32; le. Vaili, hot. par. tab. 7. f. 1. 

In cultis di Errano. Q 

Cli. m u r a l e , L.; Moq. I. c. 69; Bertol. I. c. 29; le. Matth. 

( 1598) 362. f. 6. 

Ad sepes circa Faventiam. O 

C h . p a g a m i ; Ì I , Beich. fi. excurs. 579; Bor. fi. centr. 2.p. 545; 
Ch. album y viridescens, Moq. I. c. 71; Ch. album fi vi
ride, Gren. et Godr. I. e. 3. p . 19. 

In cultis circa Faventiam, in Errano. Q 

C h . a l b u m , L. sp. 319; Bor. I. c.; a commune, Moq. I. c.; 

Greti, et Godr. I. c. ; le. Fuchs. hist. 119. 

Ad vias et in pascuis circa Faventiam, in Casielraniero. Q 

A t r i p l e x p a t t i l a , L. sp. 1194; A. angustifolia, Bertol. fi. it. 

10. p . 420; A. virgata, Scop. del. ins. 2. p . li. tal. 7. 

J3 macrodira, Guss. syn. 2. 592, et en. pi. in. 282. 

Ad sepes circa Faventiam, in Errano; fi a Fognano. Q 

A . e r e c t a , Huds.; Sm. fi. hrit. 1093; Guss. syn. 2. p . 593; Ber

tol. I. e. 422; A. patula fi microcarpa, Koch syn. 528. 

In arvis di Sarna prope i Canalacci. O 

ORD. L X I I . — A m a r a n t a c e a e , E. Br. 

A i n a r a n tus r e t r o f l e x u s , L.; Bertol. fi. it. 10. p . 191; Gren. 

et Godr. l. c. 5; le . Willd. hist. amar. tab. 11. f. 21. 

In neglectis di Pieve di Cesato, di Errano, circa Faven
tiam alibique frequens. Q 

A. p a t u l u s , Bertol. I. e. 193; Guss. syn. 2. p . 585. 

fi incurvatus, Gren. et Godr.; Carnei erb. tose. 220; A. pa
tulus, Gren. et Godr. I. e. 4: ramis erecto-patulis, infìmis 
horizontaliter patentibus, spicis densissime confertis, et 
brevibus fere ut in A. retroflexo, sed suprema, quamquam 
parum, tamen eminente et quandoque elongata, bracteis 
brevioribus et reliqua ut in A. pattilo. An A. retroflexus La-
marckii in Encycl. méth. 1. p. 118. n. 17? An hybrida 
proles etsi fructum perficiat? 

In incultis della Badia circa Faventiam, agrorum ad 
margines delle Casegrandi in Errano; fi una cum a alle 

Casegrandi. Q 
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A . sylvestrls, Greti, et Godr. I. c. 4; A. Blitunij Bertol. I. c 

187; Comp. fl. it. 267; Ic. A., viridis, Willd. I. e. tab. 8. f. 16. 

In pratis et arvis di Errano, Rivolta. 0 

A . paniculatus, L.; Willd. hist. amar. 32. tal. 2. 

Prope domos hue illuc subspontaneus ex hortis tran
sfuga, o 

A . caudatus, L.; Willd. I. c. 36.; Ic. Barr. ic. tab. 650. 

Iisdem in locis ac A. patulus subspontaneus.* 0 
OSSERV. Nel Canton Ticino a Capolago lungo le case, e 

tra Melano e Mareggia presso le siepi ho trovato VA. pa

tulus, Bertol., non indicato da alcuno fino ad ora in Isviz-
zera, per quanto io ne sappia. 

Euxolus viridis, Moq. I. c. 273; Passer, fl. Farm. 244; Comp. 

fl. it. 267; Amarantus Blitum, Gren. et Godr. I. c. 3; le. 
Blitum rubrum, Matth. (1598) 357. 

In incultis della Badia circa Faventiam, a Per solino in 

Errano. © 

E. detlexus, lìaf.; Moq. I. c. 275; Passer. I. e.; Amarantus 
deflexus, Gren. et Godr. I. c.; Comp. fi. it. 267 ; A. prostratus, 
Balb. misc. bot. in mem. accad. Tor. 7. p. 360. tab. 10. 

Faventiae ad domos. © 

Polycnemum in a. jus, Al. Br.; Koch syn. 522; Comp. fl. it. 

267; Ic. Lam. ill. tab. 29. 

In arvis et ad viarum margines in S. Lucia delle Spia

nate, Errano. © 

ORD. LXIII. — Polygonaceae, Lindi. 

Rmnex crispus, L.; Gren. et Godr. I. c. 38; a, Bertol. fl. it. 

4. p. 236; a, Comp. fl. it. 263; Ic. Savi mat. med. tab. 59; 

Plenck ic. pi. med. 287. 

In arvis et pascuis di Errano. $ 

R. conglomeratus, Murr.; Koch syn. 530; Gren. et Godr. 

I. c. 37; a, Guss. syn. 1. p. 431; Ic. Plenck I. c. 290. 

Agrorum viarumque ad margines et in pascuis circa 
Faventiam, in Sarna, Castelraniero, Pergola. %> 

R. sanguineus, L. sp. 476;Meisn. in BC.prodr. 14.p. 49;Comp. 

fl. it. 26i;~R. nemorosus, Gren. et Godr. 1. c.;Ic. Plenclcl. c. 283. 

Iisdem in locis ac praecedens, in Errano. % 
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R . w u l c h e r , L. sp. 477; «, Greti, et Godr. I. c. 35; oc, Bertol. 

I. c. 240; x, Comp. fl. it. 26i; Ic. Moris, hist. s. 5. tab. 27. 
fig. 13: tepalis ovato-oblongis. 

Iisdem in locis ac praecedens. $ 

R . d i v a r i c a t i l a , L. sp. 478; R . pulcher J3, Bertol. I. c. 341; 
Gren. et Godr. 1. c.; Comp. fl. it. 261; Ic . Mich, in Till. cat. 

hort. Pis. tab. 37. f. 2. optima: tepalis ovato-triangularibus, 

latioribus. 
Viarum ad margines in S. Marnante, 

R . A c e t o s e l l a J3 inu l t i l idus, Comp. fl. it. 265 ; R . multifidus, 

L. sp. 482; Bertól. I. c. 260; Ic . Acetosa minor lobis mul-

tifidis, Bocc. mus. tab. 126. 
Agrorum ad margines prope villam Abbondami circa 

Faventiam. £ 

R . P s e u d o - A c e t o s a , Bértol. I. c. 252; Ic. Zannich. ist. tab. 233. 
In pascuis et sylvaticis di Casielraniero, Celle. $ 

P o l y g o n u m u ionspe l i ense , Pers. syn. l. p . 439; Bor. fl. 

centr. 559; Ic . P . maschio, Matth. (1597) 620. 
Ad sepes et in pascuis circa Faventiam, in Errano, Ca

sielraniero. 0 

P . a v ì c u l a r e , L.; Bor. 1. c. ; Ic. Lam. ill. tab. 315. f. 1 ; Plenclc 

I. c. 309. 
In viis et arvis di Errano, Piolo et alibi. © 

P . m i c r o s p e r m u m , Jord.; Bor. I. c. 560; P. aviculare 6 an-
gustissimum, Meisn. in DC. prodr. 14. p . 93; Exsicc. Gan-

doger fi. gali, exsicc. n. 870. 
J3 arenarium, Gren. et Godr. I. e. 53: multum P. gracilis 

habet, a quo tamen discrepai achenio punctato-rugoso 
subopaco. 

In arvis di Errano; fi in arvis siliceis di Sarna. © 

P . d e n u d a t i m i , Desv.; Bor. I. c. 559 ; le. Zannich. ist. tab. 106. 
Circa Faventiam ad vias, et in arvis di Errano. 0 

P . g r a c i l e , Guss. enum. pi. inar. 285. tab. XII f. 2 : ab aciculari 

differt achaeniis nitidis sublaevibus ; a Bellardi foliis 
obtusiusculis, racemis ad apicem usque foliosis, floribus 
minoribus, achaeniis subexertis. 

In arvis di Errano. O 
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P . B i l i a r d i , Ali. fi. peci. 2. p. 207; Meisn. I. c. 98; Comp. fi. 
it. 261; le . Ali. I, c. tab. 90. f. 2. 

fi gracilius, Meisn. I. c. ; P. Bellardi y gracile, Comp. fi. 
it. 201, non Gassone. 

In arvis di Piolo in Valsennio; fi in arvis di Errano. © 

P . H y d r o p i p e r , L.; Meisn. I. c. 109; Bertol. fi. it. i. p. 373; 
Comp. fi. it. 261; le. Plenclc l. c. 30S. 

In fossis circa Faventiam, in Sarna. © 

P . m i t e , Schrank; Bor. I. c.: ochrearum ciliis tubo brevioribus, 
spicis filiformibus laxifloris nutantibus. 

fi dubium, Stein; Oren, et Godr. I. c. 48; Bor. I. e. 558: 
foliis longioribus, ochrearum ciliis tubum plerumque 
aequantibus, spicis aliquantulum crassioribus erectis vel 
suberectis. 

In fossis circa Favent iam; fi iisdem in locis ac praece-
dens. © 

P . P e r s i c a r i a , L.; Meisn. I. c. 117; Comp. fi. it. 260. 
In fossis et pascuis circa Faventiam, in Sama. © 

P . n o d o s u m , Pers. syn. 1. p. HO; Bor. I. c. 557; Meisn. l. c. 
118; Comp. fi. it. 260: a Persicaria differt ochreis brevis
sime ciliolatis vel nudis, foliis subtus punctato-glandulo-
sis nec scabrido-punctatis, tepalis venis validioribus in 
apice anastomosantibus praeditis. 

Secus amnem Lamone circa Faventiam. 0 

P . l a p a t l i i f o l i u m , Ait. ; Meisn. I. c. 119 ; Comp. fi. it. 260; 
Bor. l. c. 556: foliis subtus flavo-glandulosis. 

fi lapathifolio-nodosum, Beich. fi. exc. 572; Bor. l. c. 557; 
le. Zannich. ist. tab. 133. 

In pascuis et viarum ad margines circa Faventiam in 
Sarna, Errano, Castelraniero; fi all'Isola prope Faventiam. 0 

P . C o n v o l v u l u s , L.; Meisn. I. c. 135; Bertol. I. c. 388; Gren. 
et Godr. I. e. 51; le . Zannich. I. c. tab. 116. 

In arvis di Errano. 0 

P . d u m e t o r u m , L.; Meisn. I. e; Bertol. I. c. 389; Gren. et 
Godr. I. c. 55; le . Convolvulum nigrum, Dod. pempt. 396. 

Ad sepes circa Faventiam. O 
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ORD. L X I V . — Lauraceae, Meisn. 

Laurus nobili*, L.; Meisn. I. c. 15. p. 233; Bcrtol, fi. it. 4. 
p. 399 ; le. Plenclc ic. pi. med. tab. 315. 

Hinc inde subspontanea. 5 

ORD. LXV. — Thymelaeaceae, Meisn. 

Thymelaca arvensis, Lam. fi. fr. 3. p. 218; Meisn, l. c. 14. 

p. 551 ; Stellerà Passerina, Bcrtol. I. c. 346; le. Lam. ili. 

tab. 293. 

In arvis et ad vias montium di Piolo, in Pidevra, Ca-

stelraniero, Errano, Sarna, Bivalta, Marzeno. Q 
I 

ORD. L X V I . — Elaeagnaceae, Lindi. 

Hippopliàe lilla inno id os, L. sp. 1452; Bertol. I. e. 10. p. 344; 
le. Lam. ili. tab. 80S. 

In glareosis sabulosisque torrentium, nec non in tofaceis 

montium della Bicocca, Bontana. 5 .„,», t ! 

OBD. L X V I I . — Aristolochiaceae, Lindi. 

Arisi olocliia rot linda, L.; Buchartre in DC. prodr. 15. sect, 

1. p. 487; Comp. fi. it. 252; Bertol. fi. it. 9.p. 643; le. Bodon, 

pempt. 15; Sav. mat. med. tab. 22. 
In pascuis et agrorum ad margines di Castclraniero, 

Sarna, M. della Pietra, S. Lucia delle Spianate, Moronico, 

S. Marnante, M. della Bicocca. % 

v.".: .Vi h .vuiriO ': »>.t} S \ «>.k 'ÌF t • Si i til fiiOJBl /1. 
A. Clematitis, L.; Buchartre l. c. 489; Bertol. I. c. 647; Comp. 

fi. it. 252; le. Savi l. e. tab. 10; Eort. rom. 2. tab. SI. 
Agrorum ad margines in Bivalta, Pergola. % 

ORD. LXVIII. — Eupborbiaceae, B. Br. 

Euphorbla Massiliensis, DC.fl.fr. 6.p. 357; E. canescens, 

Loisel. fi. gali. 1. p. 337: differt a Chamaesìjce quia tota 

pilosa; foliis, basi excepta, in toto margine crenato-ser-

ratis, dentibus mucronulatis; glandulis linearibus lato 

margine albo exornatis. 

Secus amnem Lamone circa Faventiam, et in arvis di 

Errano alle Casegrandi. © 
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E . L a t h y r i s , L.; Boiss. in DC. prodr. 15. sect.post. p. 99; Ber-
iol. fi. it. 5. p. 95; Pari. fl. it. 4. p. 452; Comp. ft. it. 211. 
Ic . Plenclc ic. pi. med. tab. 3G6. 

In ruderatis Faventiae et in praedio Benedetti prope 
urbem, rara. Q 

E . d u l c í s , L.; Pari. I. c. 472; Comp. fl. it. 212; E . purpurata, 
Bertol. I. c. 62; Ic. Ban: ic. 909. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Castelraniero. %• 

E . p l a t y p h y l l a , L.; Pari. I. c. 484; Ic. Fuclis. hist. 813. 
J3 pilosa, Pari. I. c. 485; E . lanuginosa, Thuill. fl.paris. 238. 
Ad fossas prope il ponte della Fogna; fi in pascuis di 

Montecchio prope la Sentria. Q 

E . l i e l i o scop ia , L.; Boiss. I. e. 136; Pari. I. c. 490; Comp. fl. 
it. 243; le. Plenck I. c. tab. 369. 

In herbidis fere ubique. 0 

E . e x i g u a , L.; Boiss. I. c. 139; Koch syn. 549. 
fi retusa, Boiss. I.e.; E . exigua fi truncata, Koch l. c. 550. 
y tricuspidata, Boiss. 1. e.; Koch l. e. 
Secus amnem Lamone circa Faventiam, in Cereto; fi in 

pascuis collium di Castelraniero, Urbiano; y vulgatior iisdem 
in locis ac a. © 

E . f a l c a t a , L.; Boiss. I. c. 140; E . mucronata, Bam. diet. 2. 
p. 427; Ic . Barr. ic. 751. 

fi acuminata, Lam. I. e; le. Barr. ic. 752; Peplis annua 
foliis acutis, Bocc. sic. tab. 13: praeter characteres a La -
marckio datos, semina carunculata habet. Carúncula 
(arillodium) parva, eburnea, semiorbiculato-reniformis, 
sessilis, subtus umbilicata, supra in glomerulum paucarum 
papillarum luteolum desinens, valde decidua. 

In arvis fere ubique; fi a Persolino. O 

O S S E R V . Nella varietà fi ho osservato i semi caruncolati, 
sebbene al più piccolo urto rimanessero privi della ca
rúncula estremamente caduca. Per questo carattere oltre 
a quelli dati dal Lamarck avrei volentieri seguito questo 
autore, considerando la sua E. acuminata specie distinta dalla 
falcata, ma le molte forme intermedie che lasciano per
plesso a quale delle due riportarle, e la estrema caducità 
della carúncula che potrebbe avere altri e m e impedito 



192 FLORAE FAVENTINAE TEKTAMEN 

di sorprendere il seme carunculato nella forma tipica 
della falcata, m'ha indotto a seguire l'opinione dei moderni 
autori, dei quali per altro richiamo l'attenzione. 

E . Cyparissias, L.; a, Boiss. I. c. 160; a, Bertol. I. c. 81; 
a, Pari. I. c. 559 ; Comp. fi. it. 215; le. PlencJc I. e. tab. 367. 

In pascuis, ad vias agrorumque margines ubique fre-
quens. $ 

E . Esu la , L.; Bertol. le. 83; Pari. I. c. 551; Comp. fi. it. 215. 
In herbidis di S. Lucia delle Spianate rara. $ 

Chrozophoi'a t inctoria, Adr. Juss.; Pari, li c. 593; Bertol. fi. 
it. 10. p. 278; Comp. fi. it. 248; le. Heliotropium minus 
tricoccum, Clus. hist. XL VII. 

Ad ripas amnis Lamone circa Faventiam, et in argillo-
sis colli um secus torrentem Samoggia. Q 

Mercurial i» annua , L. ; Bertol. I. e. 370; Gren. et Godr. fi 
fr. 3. p. 99; le. Lam. ill. tab. 820. 

In cultis ubique. 0 

ORD. LXIX. — Ulmaceae , Miri. 

Ulmus campestri^, L.; Pari. I. c. 347; Comp. fi. it. 232; le. 
Plenck ic. pi. med. tal). 172. 

Agrorum ad margines et in sylvaticis collium. 5 

Celtis austral is , L.; Pari. I. c. 355; Comp. fi. it. 233; le. Scop, 
del. fi. et faun. ins. 2. tab. 18. 

Circa Faventiam inter le Bocche dei Canali et i Capuccini. 5 

ORD. LXX. - Moraceae , Lindi. 

Broussonetia papyr i fera , Vent.; Bureau in DC. prodr. 17. 
p. 224; le. Papyrius, Lam. ill. tab. 762. 

Hinc inde ad sepes et secus amnes subspontanea. 5 

Morns n igra , L.; Pari. I. e. 362; Comp. fi. it. 233; le. Duham. 
arb. 2. tab. 8. 

Hue illue subspontanea. 5 

ORD. LXXI. — Ar tocarpaceae , Lindi. 

Ficus Carica , L.; Pari. I. c. 367; le. Lam. ili. tal. 861. 
Ad rupes in cacumine montis della Pietra, et in monte 

Mauro. 5 
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ti 

OUD. L X X I I . — Urt i caceac , Lindi 

ü r t i c a d io i ca , L.; Bertol. fi. il 10. p. 174; Pari, fl. it. 4. p. 
324 ; Comp. fl. it. 230 ; le. Matth. (1598) 7S9. f. II. 

In ruderatis, ad domos et ad sepes frequens ubique. % 

P a r i e t a r i a diffusa, ili. et.K. ; Koch syn, 551; Gren. et Godr. 
I. c. 109; Guss. syn. 2. p. (J40; le. Lam. ili, tab. 853. f. 2; 
P. Ocymi folio, Bocc. sic. tab. 21. f. a: foliorum forma mi-
rimode varia, et etiam caule erecto occurrit, sed ictu oculi 
colore intense viridi, flacciditate habituque alieno statim 
dignoscitur; P. erecta enim planta est rigidior, luteolo-viri-
dis, constanter simplex, nunquam caesposa, montiumque 
in cola. 

Ad muros et sepes fere ubique. % 

OHD. L X X I I I . — C u p u l i f e r a e , Eich. 

Quercus p e d u n c u l a t a , Ehrh.; Koch syn. 551; Greti, ci Godr. 
fl. ir. 3. p. 11G; Q.Robur, Bertol. fl. it, 10. p. 219 ; Ic. Buliam, 
ari. 2. tab. 47. 

Agrorum ad margines in Sarna, Errano, o 

Q. F a r n e t t o , Ten. si/ll. 470; Pari fi, il 4. p. 183; Comp. fl 
il 221;Alph. DC. in prodr. 10. p. 11. 

In sylvis di Pergola. 5 

Q. scss i l i í lora , Sm. fl. brit. 3. p. 1020; Bertol l. c. 217; 
Gren. et Godr. I. c ; Ic. Matth. (1598) 179. f. 1 ct 2: foliis 
synanthiis, staminibus perigonio longioribus. 

In sylvis collium, agrorumque ad margines frequens. T>-

Q. pubescens , Willd. sp. pl. 4. p. 450; Bertol l. c. 219; Gren, 
et Godr. I. c.t foliis hysteranthiis, staminibus perigonio 
brevioribus, antberis subsessilibus. 

In sylvulis di Castelraniero, Pergola, Pontana, et forsan 
alibi. 5 

Q. Cci-ris, L.; Bertol. I. c. 213; Spad, xil pie. 2. p. 209; Parí 
l c. 185; Comp. fl. it. 221; Ic. Aegilops minore glande, 
Bod. pempt. 831. 

fi Halipbleos, Lam.; Spad. I. c. 267; Ic. Aegilops sive 
Ccrris majore glande, Bod. I c. 

In sylvis di Castelraniero, lana; 8 alVOlmaicllo. t> 
Nuovo Giorn. Tiot. Bal. 13 
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Castanea sativa, Mill.] Pari. I. c. 170; Сотр. ft. it. 220; 
C. vesca, Bertol. I. c. 225; Ic. Matth. (1583) 1. p. 191; Lam. 
ill. tab. 782. f. 1. 

In sylvis collinis. 5 

Fagiis sylvatica, L.; Bertol. I. c. 222; Pari. I. c. 165; Сотр. 
fl. it. 220; Ic. Matth. I. c. 135; Lam. I. c. f. 2. 

In sylvis caeduis di Castelraniero et alibi. 5 

OBD. L X X I V . - Corylaceae, Hart. 

Corylus Avellana, L.; Bertol. I. c. 237; Pari. I. c. 157; Сотр. 
fl. it. 219; Ic. Lam. ill. tab. 780. 

In sylvulis di Castelraniero, Pidevra et alibi. 5 

Ostrya carpinifolia, Scop. fl. cam. 2. p. 214; Pari. I. c. 152; 
Сотр. fl. it. 219; Ic. Mich. nov. pi. gen. tab. 101. 

In sylvaticis di M. delta Pietra, Montana. 5 

ORD. L X X V . — Salicaceae, Limit. 

Salix triandra, auct. (поп L.); л concolor, Сотр.. fl. it. 224; 
j3, Anders, in DC. prodr. 16. sec. post. 203; S. amygdalina, 
Linn. sp. 1443, qui Bauhini verbis dicit « folio uiringue 
virente в ; Ic. Coss. et Germ. ail. ft. par. tab. 28. f. D; Hoffm. 
sal. tab. 9, 10 et 23 f. 2. 

jS discolor, Сотр. I. c.; a, Anders. I. c.; S. triandra, L. 
sp. 1442. 

Secus amnes Lamone et Marseno vulgatissima; J3 secus 
il Marseno prope Faventiam, et circum il molino di S. 
Martino. 5 

S. alba, L. sp. 1419; Bertol. fl. it. 10. p. 305; Сотр. I. c; Ic. 
Coss. et Germ. I. c. tab. 27. f. A; Hoffm. I. c. tab. 7, 8. 

Ad amnes et rivulos frequens. 5 

S. Amaniana, Willd, sp.pl. 4. p. 663; Ic. 8. Myrsinites, Hoffm. 
I. c. tab. 19, et 24 f. 2; S. phylicifolia, Wahlenb. fl. lapp. 
tab. 17. f. 2: capsulis glabris, et foliis siccando haud ni-
grescentibus. 

Ad incilia di Montana, nec non in glareosis delta Seniria 
in Vedrcto. n 
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S. incana, Schrle.; Pari. I. c. 225; Comp. fi. it. 221. 

Ad ripas amnis Lamone al ponte della Susina circa Bri-
siqhella. £ 

S. purpurea, L.; Bertól. I. e. 328; Pari. I. c. 229; Comp. fi. 

it. 224; Gren. et Godr. fi. fr. 3. p. 128; le. Coss. et Germ. 

I. c. tab. 29. f. G. 

In salicetis, ad rivulos torrentesque, et secus canales 

frequens. 5 

Populus alba, L.; Sm. fi. brit. 3. p. 1079; Bertoì. l. c. 361 

Pari. I. c. 280; Comp. fi. it. 227; le. 1. Bauli. Tiist. 160. 

Secus amnes et rivulos ubique, nec non in sylvaticis 
collium. 5 

P. canescens, Sm. I. c. 1080; Bertol. I. c. 363; Pari. I. c. 282; 

Comp. fi. it. 227; le. P. alba folio minore, 1. Bauli. I. c. 

Secus amnes Materno all'Isola, Lamone in Sarna, ad ri
vulos in Castelraniero, Montana. 5 

P. tremula, L.; Wesmael in BC. prodr. 16. sect. post. 325; 

Bertol. I. e. 363; Pari. I. c. 285; Comp. fi. it. 227; le. Mattli. 

(1583) 1. p. 125. 

j3 villosa, Wesmael l. c ; P. villosa, Bcich. fi. exc. 173. 

In sylvaticis di Castelraniero. 5 

P. nigra, L.; Bertol. I. c. 365; Pari. I. c. 288; Comp. fi. it. 

227; Gren, et Godr. I. c. H5; Noce, et Balb. fi. tic. 2. p. 205; 

le. Matth. (1598) 129. f. 2. 

J3 pubescens, Pari. I. c. 289. 

Secus fossas, amnes, et in sylvaticis abundans; fi secus 

amnem Marzcno all'Isola. S 

P. pyramidalis, Bos.; Gren. et Godr. I. e. 145; Bertol. I. c. 

366; P. dilatata, Noce, et Balb. I. e. tab. 19. 

Alle Bocche dei Canali circa Faventiam. 5 

ORD. LXXVI. — Betulaceae, Bartl. 

Aluus glutinosa, Gaertn. ; Bertol. fi. it. 10. p. 163 ; a, Gren. 

et Godr. I. c. U9; a, Comp. fi. it. 216; le. Matth. (1583) 1. 

p. 127; Lam. ili tab. 760. f. 3. 

Ad rivulos in Pidevra et alibi. $ 
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OBD. L X X V I I . — Conaceae, Lindl. 

Juníperas communis, L.; Bertol. L c. 378; Parí. fl. it. 4. 
p. 82; Comp. fl. it, 213; Ic. Matth. I. c. 109. 

In sylvaticis collium, nec non secus torrentes. 5 

J. Oxycedrus, L.; Parí. I. c. 80; Comp. fl. it. 213; Ic. Clus. 
hist. 39. 

In sylvula della Ca' di sopra montis délla Pietra. 5 

FUNGI ALIQUOT NOVI IN TERRA KIRGHISORUM (IMPERII 

ROSSICI) A IULIANO SCHELL LECTI. AUCTORE T. DE 
THUEMEN. 

I. AECIDIUM LIGULARIAE Timern. 

Aec. pseudoperidiis hypophyllis, parvis, orbiculatim dense gre-
gariiS; pallide luteis, ore tenui, laevi, in macula utrinque 
vix pallescentia; sporis globosis vel plerumque clavatis et 
ellipsoideis, irregularibus, episporio tenui, dense punctu-
lato, 30-44 mm. long., 22-26 mm. crass., hyalinis. 

Karagaisk (Orenburg) ad Ligulariae Sibiricae Cass, folia viva. 

II . AECIDIUM NONNEAE Thitem. 

Aec. pseudoperidiis hypophyllfs, densissime gregariis, nume-
rosis, pro ratione parvis, flavis, ore vix crenulato, crasso, 
concolori ; sporis aut globosis aut ovalibus, episporio den
sissime et subtilissime punctulato, tenui, 30-40 mm. diam., 
hyalinis vel pallidissime flavescentibus. 

Alabataj (Orenburg) in Nonneae pidlae Mönch foliis vivis. 

III . AECIDIUM LIMNANTIIEMI Thuem. 

Aec. pseudoperidiis epiphyllia, parvis, gregariis, plerumque 
orbiculari dispositis, paullulo elevatis, luteis, ore vix con
tinuo, sine macula ; sporis plus minusve globosis sed ple
rumque valde irregularibus, episporio subcrasso, echinu-
lato punctulatoque, 20-28 mm. diam., hyalinis. 

Kybschewa (Orenburg) infoliis vivis Limnantiiemi nymplioidisLk. 
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IV. PUCCINIA KiRCIIISICA ThllCììl. 

P . acervulis hypophyllis, gregariis, parvulis, punctiformibus, 
epidermide tectis, induratis, elevatis, purpureis in macula 
indistinta, non marginata, ochracea, hypophylla, in pa
gina superiore purpurea ; sporis fasciculatis, longe ellipti-
cis, medio constricti.s, in pedicello angustatis, fuscis, ver
tice incrassato subacutatoque, 42-50 mm. long., 20 mm. 
crass.; pedicello longissimo, arcuatulo, hyalino, 60-70 mm. 
longo, 6-8 mm. crasso. — Differt a Puccinia Geranii Cda 
et Puccinia Morthierii Kornck. characteribus notatis. 

Tirlandsk (Orenburg) ad folia viva Geranii pratensis Lin. 

V . PUCCINIA SCHELLIANA Thuem. 

P . acervulis hypophyllis, postremo amphigenis, magnis, ap-
planatis, pulveraceis, epidermide dilacerata et arescentia 
cinctis et pro parte tectis, inquinantibus, obscure spadi-
ceis vel fere fusco-atris ; sporis clavatis aut ovatis, medio 
non vel vix constrictis, vertice basique subangustatis, cel
lula superior plerumque major, episporio tenui, aequali, 
laevi, 38-50 mm. long., 10-24 mm. crass., pedicello hya
lino, brevissimo, caduco. — A Puccinia Anemones Pers. 
forma et magnitudine sporarum, defectu tuberculorum 
episporii etc. etc. toto coelo diversa. 

In monte Iremel (Orenburg) ad folia viva Anemones narcissi-
florae Lin. 

V I . U R E D O SONCHINA Thuem. 

U. acervulis amphigenis, dense gregariis, parvis, subplanis, 
liberis, fuscis vel spadiceis, pulverosis ; sporis aut globo-
sis aut globoso-ovatis aut rotundo ellipsoideis, episporio 
obsolete punctulato, tenui, 25-32 mm. diam., fuscidulis ; 
paraphysibus nullis. 

Ufa ad folia viva Sonchi arvensis Lin. 

V I I . RAMULARIA MENTHAE Thuem. 

H. caespitibus hypophyllis, laxis, evanescentibus, tenuissimis, 
gciseo-candidis in macula plus minusve orbicularia, irre-
gularia, arescendo pallide ochro-ferrugineis; hyphis brevi-
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bus, apice dilatatis, septatis, hyalinis, 3. 5 mm. crassis ; 
sporis cylindricis, utrinque acutato-rotundatis, simplicibus, 
rectis, achrois, 5-6.5 m m . long., 1.5-2 m m . crass. 

Orenburg in Menthae arvensis Lin. foliis vivis. 

V I I I . FUSARIUM PARASITICUM Thuem. 

F. caespitibus tenuibus, effusis, laxis, ex albido pallide roseis, 
Melanconii bicoloris acervulis ambiens obtegensve ; hyphis 
brevissimis ; sporis cylindrico-ellipsoideis, utrinque obtu-
sato-rotundatis, rectis, simplicibus, numerosis, hyalinis, 
5.5-7 m m . long., 2.5-3.5 m m . crass. 

Sarmanajewa (Orenburg) in Betulae verrucosae Ehrh. ramulis 
subputridis. 

I X . SEPTORIA EPHEDRAE Thaem. 

S. peritbeciis parvulis, emersis, demum pertusis, atris, irrc-
gulariter globosis, dense gregariis, sine macula ; sporis 
cylindraceis, arcuatulis, utrinque subacutatis, continuis, 
achrois, 20-24 m m . long., 3 mm. crass. 

Konduroffka (Orenburg) in Ephedrae distachyae Lin. ràmulis 
aridis. 

X . SEPTORIA EPIGEIOS Thuem. 

S. peritheciis dense gregariis, lineari dispositis, magnis, sine 
macula, ellipsoideis, emersis, nigris, cuticula tectis ; sporis 
bacillaribus, leniter curvatis, utrinque obtusatis, quadri-
quinqueseptatis, numerosis, hyalinis, 45 m m . long., 3.5-4 
mm. crass. — A Septoria Calamagrostidis Westd. magni
tudine sporarum et defectu macularum differt. 

Scharlyk (Orenburg) in Calamagrostidis Epigeios Both culmis, 
vaginis et foliis subaridis. 

X I . SEPTORIA SCHELLIANA Thuem. 

S. peritheciis epiphyllis, minutis, gregariis, subglobosulis, atris, 
semiimmersis in macula primo atro-brunnea, demum 
arescendo albo-grisea, marginata ; sporis bacillaribus, mi
nime arcuatis, utrinque obtusiusculis, aequalibus, quin-
que-septemseptatis, achrois, 42-48 m m . long., 2.5 mm. 
crass. 

Sanarka (Orenburg) ad folia viva FyroJae secundae Lin. 
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X I I . SEPTÒRIA NOLITANGERIS Thuem. 

S. peritheciis minut iss imis , ocu lo n u d o vix visibilibus, g l o b o s o -

conicis , subiramersis , atris, sparsis, epi raro b y p o p h y l l i s 

in m a c u l a irregularia, a rescendo ochro-albida , m o x lace

rata., late v io laceo cincta ; sporis bacil laribus, rectis, s im-

plicibus (an s e m p e r ?) ,u t r inque obtusis , anuclea t is ,achrois , 

8-12 m m . long., 1.5 m m . crass. — Fortasse hue specta t 

' Depasea Impatientis Kirclin. in Lo tos . 

Sarmana jewa (Orenburg) in Impatientis Nolitangeris Lin. fo -

liis vivis . 

X I I I . SEPTORIA LIMNANTHEMI Thuem. 

S. peritheciis epiphyll is , dense gregariis, s emi immers i s , p u n c -

t iformibus, minut is , g lobos i s , atris in m a c u l a p lus m i n u -

sve orbiculata, fusco-grisea, ochro- fusco late cincta, sub -

tus sord ida ; spor i s bacil laribus, p l e r u m q u e paul lo arcua-

tis, u t r inque subobtusat is , n o n ve l obsole te uniseptatis, 

achrois , 30-45 m m . long. , 2-2.5 m m . crass. 

K y b s c h e w a (Orenburg) ad folia viva Lwinanthemi nymphoidis Lie. 

X I V . A S C O C H Y T A SCHELLIANA Thuem. 

A. peritheciis numeros i s , gregariis, amph igen i s ve l caulincolis , 

con ico-g lobos i s , magn i s , emers is , a terr imis in m a c u l a exa

rida, p r i m o ochro-gr isea , d e m u m albido-griseola ; spor i s 

cyl indraceis , u t r inque rotundatis , magn i s , m e d i o p l e r u m 

que angustatulis vel ca lcei formibus , continuis ve l m e d i o 

obscure septatis, achrois , 25-33 m m . long. , 7-8.5 m m . crass. 

Sierkly (Ufa) ad Centaureac glastifoliae Lin. caules et folia s u b -

viva. 

LICHENUM I T A L I C M E R I D I O N A L E M A N I P U L U S T E R T I U S , 

QUEM C O L L E G I T E T O R O I N A V I T A JATTA. 

Manipulus l i c h e n u m Italiaj meridional is tertius amp le -

ctitur species, quae lectse s u n t : 

1. a ci . Prof. Bar. V. Cesati in Cava dei Tirreni in re

gione Picent ina; 

2. a cl . Prof. N. Pedicino in m o n t e Gargano, in insula 

Caprearum et in insula Inarime; 
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3. a ci. Prof. G. Licopoli in monte Aspromonte in Calabria; 
4. a ell. Prof. 0. Comes et Dom. Aloysio Savastano in 

monte Celica apud Tarminhim et in montibus Lattariis; 
5. et a nobis ipsis in Gran Sasso, in Monte Vulture, aliisque 

Apulia? regionibus ab anno M D C C C L X X V ad hunc usque diem. 
Omnium quidem max imam attulit copiam e Gargano Prof. 

N. Pedicino, qui nobis m u n u s distinguendi species, edendique 
benigne concessit. Ut autem haec nostra recognitio nulla ca-
reat notitia, omnes lichenes, quos ille legit, in hoc Manipulo 
referemus, quamvis ipsorum non pauci j am ante in aliis re
gionibus Italia? meridionalis lecti, ac ideo in Mauipulis I et II 
enumerati sint. 1 

Praeterea ex melius comparatis, accuratiusque examinatis 
speciminibus, turn in herbariis Gussonii et Tenorei, turn in 
nostro contentis, ad corrigendas definitiones quarumdam spe-
cierum in praecedentibus Manipulis enumeratas adducti fui-
mus , et idcirco in hoc, ut etiam in sequentibus, species, qua; 
sunt excludendae aut corrigendae, scrupulose indicabimus. 

Fatemur tamen post lectionem operum novissimorum 
lichenographicorum systemata Kòrberi et Massalongi (quae 
jam in Manipulis I e II secuti sumus) in definitione generum 
et familiarum imperfecta nobis alicubi esse visa. Nam porro 
genera non pauca, quae jam Kòrberus et Massalongus ut 
distincta habuerunt, nunc tan tum ut sub-genera, aut potius 
stirpes praeexistentium generum adeo considerantur, ut etiam 
in lichenographia prasclari lichenologi j am aliquot abhinc 
annis, quaedam genera recentiora cum aliis conjungere et 
resumere conati s i n t : 2 — princeps vero inter omnes cl. Th. 
(M.) Fries. 

Mirum ideo non erit, si et nos ab ordine secuto in Ma
nipulis I et II in hoc novo et in sequentibus, quos quam cito 
componere speramus, recedimus: eoque magis quod, quum 

1 Asteriscns iuclicat species, j am in prœcedentibns Manipulis enuméralas. 
— Cfr Nnov. Gior. Bot. vol. VI, pag. 5-58; efc vol. VII, pag . 211-238. 

2 Nylancler W. Synopsis ruethodiea Lichenum, Parisiis 1SG0. 
— Lichenes Scandinaviae, Helsingforsia; 1861. 

Millier S. Principes de classification des Lichens, Genève 1SC2. 
Fries (M.) Th. Genera heterolichennm europaea recognita, Upsaliae 1SG1. 

- LicUenographia Scandiuavica, Upsaliœ 1871, 1874. 
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nos t ro ru ra M a n i p u l o r u m p r sec ipuum m u n u s sit p r a s p a r a r e 

L i c h e n o g r a p h i a m Italia? mer id iona l i s , n ih i l refer t si a b eis va

riation i n t e r d u m r e s e x h i b e a n t u r . Nequ i t e n i m scopo g e n e 

rali officere d ive r s i t a s m e t h o d i in d i s t r ibu t ione s p e c i e r u m et 

definit ione g e n e r u m a t q u e fami l i a rum, q u u m id in p o s t e r u m , 

toto a d finem o p e r e p roduc to , m e l i u s poter i t cu ra r i . 

V e r u m e n i m v e r o l o n g u m a d b u c i ter f ac i endum es t nob i s , 

ut L i c h e n o g r a p h i a m Italise mer id iona l i s a b s o l u t a m c r ede re 

poss imus . Licea t ig i tur amicos , f au to re sque n o s t r o s i t e r u m 

i t e r u m q u e p reca r i , n e nob i s e o r u m des in t auxil ia consi l iaque 

ben igna in r e d a c t i o n e n o v o r u m M a n i p u l o r u m , u t i ta nos t r i 

m e t a m labor is exped i t ius a t t i n g a m u s . 

R u b i s , die X m e n s i s J a n u a r i i , MDCCCLXXX. 

I. L I C H E N E S H E T E R O M E R I C I Wallr. 

Fani. I. USNEÌE. 
• 

(Usnei et Bamalinei (pars) Fr . (Th.) Gen . h e t e r o l i c h e n u m ; Ba-

malodei (excl. T r ib . IX). Nyl. E s s a i d ' u n e nouvel le clas

sification d e s L i c h e n s , Mémoi res de la Société d e s 

sc iences d e C h e r b o u r g t o m . III , 1855, p . 163-194) 

Gen . I. U s n e a Dil. 

(Man. I, 1) 

(1) * 1. U. B A R B A T A Ach . Métti. 313. 

a) var . hirta (Ach.) Krb . Syst . 4 ; Schae r . E n . 3. — 

U. florida var . h i r t a Ach. Meth . 308. — E x s . S c h a e r . 

L H . 399. 

Steri l is in Gargano ( P e d i c ) . 

b) va r . plicata F r . (Th.) Scand . 16. — L i c h e n pli-

c a t u s Ach . P r o d . 225; U s n e œ sp . Ach. Meth. 310; K r b . 

Syst . 3. — E x s . Schae r . L H . 401. 

Ad t r u n c o s F a g o r u m in Majdla; in L u c a n i a et in 

Calabr ia (in H r b . Guss . et Ten.)- ' 
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c) articúlala (L.) Ach. Cfr Man . I. 1. c. l o . — Exs . 
Schae r . L H . 497. 

Ad t r u n c o s in Majella; in Gargano, fide R b h . 

Gen . II . R a m a l i n a Ach. 

(Man. I, 8) 

(2) 1. R. e A L I O A R I S (L.) F r . (Th.) S c a n d . 34. 
* 1. va r . fraxinea (L.) F r . (Th) . 1. c. — R. fraxinea, 

va r . a m p l i a t a (Schaer . ) , cfr Man. I, 8. — E x s . Schaer . 
L H . 492. 

Ad t r u n c o s in Terra d'Otranto, fide R b h . ; in Cala
bria (in H r b . Ten . ) ; in in su l a I n a r i m e (in H r b . Guss.). 

* 2. va r . fastigiata F r . Cfr Man . 1,1. c. — E x s . Schaer . 
L H . 491. 

Ad t r u n c o s in Gargano (Pedic.) 
3. var . torulosa Mass . in H r b . — E x s . Anzi Lich. 

exs . m i n . r a r . Italise s u p . r i s n . 65. 
Ad t r u n c o s in Majella; in L u c a n i a (Ten. in Hrb.). 
* 4. v a r . canaliciilata Tayl . Cfr Man . I, 1. c. 
Ad t r u n c o s in Aspromonte (Licopoli); i n Gargano 

( P e d i c ) ; in L u c a n i a (in H r b . Ten . ) . 
* fo rma angulosa Mass . — R. fraxinea va r . angulosa 

Mass . Sched . n . 117. — E x s . Anzi L ich . m i n . r a r . Ven. 
n r . 60; Lich . r a r . V e n . n r . 61. 

A d t r u n c o s in Gargano ( P e d i c ) . 
* 5. va r . evernioides Anzi , cfr Man . 1,1. c. — R. ma-

ciformis Del. — E x s . R b h . L . E . 960. 
A d t r u n c o s in Aspromonte (Licopoli) ; in L u c a n i a (in 

H r b . Ten . ) . 
* 6. va r . farinacea (L.) Ach . Cfr Man. 1,1. c. — Exs. 

R b h . L . E. 892; Anzi Lich . r a r . E t r . 6 ; E r b . crit. It. 
420; S c h a e r . L H . 494. 

Ad t r u n c o s in Monte Vulture; i n Gargano (Pedic) ; 
in Monte Vergine (in H r b . Ten.) ; in Calabr ia (in H r b . Ten). 

(3) * 2. R. P O L L I N A R I A Ach . Cfr Man. I. 1. c. p . 22. — Exs. 

S c h a e r . L H . 393. 
Ad t r u n c o s in Gargano (Pedic.) 
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• 

Gen. III . E v e r n i a Ach. 

(Man. I, 9). 

* 1. E . FRUNASTRI (L.) K r b . Gfr Man. I. 1. c. 23. - E x s . 

S c h a e r . L H . 391. 
Ad t r u n c o s in Gargano ( P e d i c ) ; in Mon t ibus S ta-

b i an i s (Savas tano) . 
* f o r m a minima: Lacinia hreviores, contractor; sorediis 

in medium consparsae. 
Ad t r u n c o s in Gargano ( P e d i c ) . 

* 2. E . F U R F U R A CEA (L.) F r . Cfr Man. I, I. c. — E x s . S c h a e r . 

L H . 387. 
Ad t r u n c o s F a g o r u m in Monte Vulture; in L u c a n i a 

(in H r b . Ten.) . 
* 

Fani. II. C L A D O N I E ^ . 

(Cladoniei F r . (Th.) 1. c . ; Coniophorei Nyl. 1. c.; Cla-
doniodei Nyl . Scand.) 

Gen . IV. S t e r e o c a u l o n Schreb. 

1. ? S. DENUDATUM F l k . v a r . crustaceum R h b . S. condensa t i 

Hoffm. va r . R b h . in exs . — E x s . R b h . L. E. n . 370. 
Ad r u p e s vu lcan icas in Vesevo (cfr. Licopoli Crit. 

Ves.) 
OBS . Speciinina a nobis in Vesevo lecta sunt ullo sine dubio 

omnino illis similia quae CI. Rabenhorstius in Lichenibus euro-
paeis exsiccatis edidit (n. 370) sub nomine Stereocauli condensati 
Hoffui. var. crustacei Rbh. — Quam defioitionem vero nos emendare 
ut supra oredidimus, nam varietatem Stereocauli denudati Flk, vol 
melius tantum formam juniorem Stereocauli denudati Flk. var. Ve
suviani Pers. specimen nostrum esse deprehendimus; ac ideo etiam 
varietatem Rabenhorstianam ad hanc speciem pertinere putavinms. 

Gen. V. C l a d o n i a Ilffm. 

(Man. I, 5; II, 2). 

* 1. C. ENDIVI-EFOUA Dcks . , cfr Man. I, 1. c. p . 18. — Exs . 

Schaer . L H . 456; R b h . CI. E u r . I, 1. 
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Ad terram in Gargano (Pedic) ; in Lucania (Ten. in 
Hrb.); in Calabria (Guss. in Hrb.) 

(8) 2. C. PYXIDATA (L.) F r . var. Pocilliim (Ach.) Fr . (Th.) Scand. 

88. — Exs . Rbh . CI. Eur. Sappi. X , 9. 
Ad terram muscosam in Gargano (Pedic) ; in prov. 

neap. frequens (Rbh.); in Castel di Sangro, Qaisisana 
(Guss. in Hrb.); in montibus Lattariis (Savast.). 

var. chlorophaea (Flk.), F r . (Th.) Scand. 88. — Ciad, 
fimbriata y chlorophaea Krb. Syst. 23 ; Cladonise sp. 
Schaer. En. 192. — Exs . Rbh . CI. Eur. X , nr. XVII , 2. 

Ad terram in Majella; in Aspromonte (Licopoli). 

(9) 3. C. MACILENTA (Hffm.) F r . L . E . 240; Krb. Syst. 31; Fr. 

(Th.) Scand. 68. 
var. bacillaris (Ach.) Schaer. En . 186. — CI. maci

lenta var. iìliformis Krb. Syst. 1. c. — E x s . Rbh. CI. 
Eur. I l i , nr. IV, 9. 

Ad terram, rupium rimas, et truncos cariosos in 
Solfatara; in prov. neap. (Rbh.). 

(10) * 4. C. FURCATA Hds. var racemosa * squamulosa Schaer. 

Cfr. Man. I, 1. c. 19. - E x s . Rbh . Ciad. Eur. X X X , 
X X X I I , nr. 3-5. 

Ad terram in Monte Celica (Savast.). 
(11) 5. C. FIMBRIATA Schaer. En . 190. 

var. tubieformis (Flk). Fr . L. E . 222 ; Krb. Syst. 22; 
Fr . (Th.) Scand. 87. — Ciad, fimbriata L. var. scyphosa, 
integra Schaer. En . 190. — Exs . Schaer. LH. 58; Rbh. 
Ciad. Eur. X X I I , X X , 2. 

Ad terram in Gargano ( P e d i c ) ; in Lucania (in 
Hrb. Ten.). 

(12) * 6. C. BELLIDIFLORA (Ach.) Schaer. Cfr Man. I, 1. c. pag. 

20. — E x s . Schaer. LH. 39 et seq. ; Rbh . Ciad. Eur. IX , 2. 
Ad terram in Lucania (in Hrb. Ten.). 

(13) 7. C. CARIOSA (Ach.) Krb. Prg. 10 ; F r . (Th.) Scand. 90. 

— Lichenis sp. Ach. Prod. 198 ; Coenomycis sp. 
Ach. Univ. 567. — Exs . Rbh. CI. Eur. Suppl. Tab. X, 
nr. 7 e 8. 

Ad terram in Calabria (in Hrb. Ten.). 
(14) * 8. C. SQUAMOSA Hffm. macrophylla Rbh . Cfr Man. I, 1. c. 

19. — Exs . Rbh. CI. Eur . Suppl. X X V I I , 32. 
Ad terram in Apulia. 
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(15) 9. C. VERTICILLATA (Hffm.) Fr. (Th.) Scand. 83. - CI. cer-
vicornis fi verticillata Krb. Syst. 19; CI. gracilis, a. ver
ticillata Fr. L. E. 219. — Exs. Schaer. LH. 457, 458; 
Rbh. Ciad. Eur. XXV, 4 ; et Suppl. 5. 

Ad ter ram in Lucania (in Hrb. Ten.); in prov. neap. 
fide Rbh. 

Fani. III. PARMELIEÌE. 

(Phyllodei Nyl. 1. c. excl. trib. XII) 

Sub-Fam. I. Cetrariaceae. 

(Parmeliacei (pars) Fr. (Th.) Scand. 96) 

Gen. VI. Cetrar ia Ach. 

(Man. I, 10) 

(16) * 1. C. ISLANDICA Ach. CfrMan. 1,1. c. 24. — Exs. Schaer. LH. 22. 
Ad terram muscosam inlleta, Foresteìle (in Hrb. Ten.). 

(17) * 2. C. GLAUCA Ach. Cfr Man. 1,1. c. 24. - Exs. Schaer. LH. 252. 
Ad truncos Fagorum in silva Monticchio in Monte 

Vulture; in Calabria et in Lucania (in Hrb. Ten); in 
Fisso di Sivo (in Hrb. Guss.). 

Gen. VII. C o r n i e u l a r i a Ach. 

(Man! I, 3) 

(18) * 1. C. ACULEATA Schreb. Cfr Man. I, 1. c. pag. 16. — Exs. 

Schaer. LH. 555. 
Ad terram Murge di Altamura. 

Sub-Fani. II. Peltigeraccce. 

(Peltigerei Fr. (Th.) Gen. heterolich.) 

Gen. Vili. PeltìgeraWilld. 

(Man. I, 14) 

(19) * 1. P . CANINA (L.) Schaer. Cfr Man. I, 1. c. p. 25. — Exs. 
Schaer. LH. 28; Rhb. L. E. 68; Anzi Lich. min. rar. 91. 
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Ad t e r r a m in Gargano ( P e d i c ) . 
(20) * 2. P . APHTHOSA (L.) Hoffm. Gfr Man. I, 1. c. 26. — Exs . 

S c h a e r . L H . 29; R b h . L. E . 420. 
Ad t e r r a m in Monte Vulture ; in i n s u l a I n a r i m e (Guss. 

in Hrb . ) . 
(31) 3. P . MALAGEA (Ach.) F r . L . E . 44; Schae r . E n . 20. 

var . polyphylla (Fvv.) Krb . Syst . 57. — E x s . R b h . L. 
E . 765. 

Ad t e r r a m m u s c o s a m in Gargano ( P e d i c ) . 

Gen . IX. N e p h r o m a Ach. 

(Man. I, 13; II, 3) 

(22) * 1. N. LJEVIGATUM Ach . va r . gcnuinum K r b . — Cfr Man. 

I, 1. c. 25. 
Ad t e r r a m in silvis M.e Cassino; in Aspromonte (Li-

copoli); in Sila (Calabria) ( in Hrb . Ten.) . 
(23) * 2. N. TOMENTOSUM Hffm. Cfr Man . I, 1. c. — E x s . Schaer . 

L H . 259. 
Ad t e r r a m in Gran Sasso. 

(24) 3. N . LUSITANICUM S c h a e r . E n . 323; Bagl . Lich . Sardinia; 
in N . Gior. Dot. XI , 55. — E x s . E r b . crit . it. II, 803; 
Anzi L ich . r a r . E t r . 8. 

Ad t r u n c o s Castanearum in Monte Celica (Comes e 
S a v a s t a n o ) ; in Calabr ia ( in H r b . Ten. ) . 

Sub-Fani. I I I . Parmeliacece (Hook.) Krb . 1. c. 

{Farméliacei F r . (Th.) Scand . 96) 

Gen . X . S t i c ta S c h r e b . 

(Man. I, 15) 

(25) * 1. S. POLMONARIA (L.) Nyl . Cfr Man. I, 1. c. 26. — Exs. 

Schaer . L H . 384. 
Ad t r u n c o s in si lva Monticchio in Monte Vulture, in 

Apu l i a ; in Gargano ( P e d i c ) ; in Monte Celica (Sava
s t ano ) ; in Aspromonte (Licopoli). 
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(•26) * 2. S. GLOMERULIFERA Krb. Cfr Man. I, li c. — Exs . 

Schaer. LH. 559. 
Ad truncos muscosos in Aspromonte (Licopoli); in 

Principato Ultra ( in Hrb. Guss.); in Calabria (in 
Hrb. Ten.). 

(27) 3. S. SCROBICULATA (Scop.) Fr. L. E. 53; Schaer. En. 31; 
Krb. Syst. 66. — Parmelise (Lobarise) sp. Ach. Meth. 
219. — Exs. Schaer. LH. 490. 

Ad truncos muscosos in Lucania et Calabria (in Hrb. 
Guss.). 

(28) 4. S. FULIGINOSA (Dcks). Fr. L. E. 52; Schaer. En. 32; Krb. 
Syst. 66. — Exs. Schaer. LH. 386. 

Ad truncos muscosos in Aspromonte sterilis (Lico
poli); in Calabria (Guss. in Hrb.). 

(29) * 5. S. U N I T A Ach. Cfr Man. I, 1. c. — Exs. Schaer. 
LH. 385. 

Ad te r ram muscosam in Lucania (Guss. in Hrb); 
in Maglie, Gargano, Abruzzi, et insula Inarime (fide 
Rbh.). 

Gen. XI. I m b r i c a r í a DC. 

(Man. I, 16; II, 5) 

(30) * 1. I. TILIACEA (Hffm). Krb. Cfr Man. I, 1. c. 27. - Exs. 
Schaer. LH. 358. 
Ad truncos in Monte Vulture; in Gargano (Pedia); 

in Monte Célica (Comes et Savastano) ; in Montibus 
Stabianis (Savastano) ; in Lucania (Ten. in Hrb.). 

(31) * 2. I. PHYSODES Ach. Cfr Man. I, 1. c. 28. — Exs. Schaer. 
LH. 366; Rbh. L. E. 313. 

Ad truncos Fagorum in silva Paccniro in Majella. 
(32) * 3. I. CAPERATA L. Cfr Man. I, 1. c. 28. — Exs. Schaer. 

LH. 377. 
Ad saxa in Monte Vulture; ad truncos in Montibus 

Stabianis (Savastano). 
(33) * 4. I. OLIVÁCEA L. Cfr Man. I, 1. c. p. 29. — Exs. Schaer. 

LH. 370. 
Ad truncos in silva Monticchio in Monte Vulture; in 

Gargano (Pedia); in Lucania (Ten. in Hrb.). 
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(34) * 5. I. CENTRIFUGA L. Cfr Man. Il, 1. c. p. 214. — Exs. Rbli. 
L. E. 471. 

Ad rupes in insula Inarime. 
(35) 6. I. REVOLUTA (Flk.) Krb. Syst. 71. — Parmelia quer-

cifolia var. revoluta Schaer. En. 44. — Exs. Schaer-
LH. 612. 

Ad terram et truncos muscosos in silva M.e Cas. 
sino. 

(36) 7. I. ASPERA (Mass.) Krb. Syst. 78. — Parmelia olivácea 
b. furfuracea Scbaer. En. 47; Parmelia olivácea a 
corticola * aspidota (Ach.), Fr. (Tb.) Scand. 122; Par
melia olivácea fi aspidota Acb. Meth. p. 214. — Exs. 
Schaer. LH. 371; Erb. crit. it. II, 672. 

Ad truncos siccos in Gargano (Pedia). 
(37) 8. I. DEMISSA (Fw.) Krb. Syst. 80. — Parmelia stygia b. so-

rediata Ach. Univ. 471; Parmelia dendritica b. furfu
racea Schaer. En. 48; Parmelia sorediata (Fr.) (Th.) 
Scand. 123; Placodii sp. Krb. Prg. 55. 

Ad saxa erratica in Ruvo di Puglia. 

Gen. XII. P a r m e l i a Adi. 

(Man. I, 17; II, 6) 

(38) * 1. P. CILIARIS (L.) Ach. Cfr Man. I, 1. c. p. 24. — Exs. 

Schaer. LH. 388. 
Ad truncos in Gargano (Pedia); in silva Monticcliio 

in Monte Vulture. 
(39) * 2. P. STELLARIS L. Cfr Man. I, 1. c. p . 30. 

var. adscendcns (Fw.) Krb. Syst. 85 ; Physcia stel
laris var. adscendens Fr. (Th.) Scand. 138 ; Borrera 
tenella Ach. Univ. 498. — Exs. Schasr. LH. 352. 

Ad frútices et truncos in Gargano (Pedic.) ; in Monte 
Vidture, in Gran Sasso, in Apulia ; in Lucania (in 
Hrb. Ten.) ; in Calabria (in Hrb. Guss.) ; in montibus 
Stabianis (Dell' Osso). 

var. semipinnata Schaer. — Parmelia pulchella var. 
semipinnata Schaer. En. 41 ; Lobarirc sp. Hffm. in 
Schrer. 1. ci — Exs. Schaer. LH. 349. 
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Laciniis linearibus, planiusculis, albo-pulvendeniis, vel 
elongato-fibrillosis. 

Ad t r u n c o s Phyllirearum in Apul ia , 
va r . ambigua E h r h . Schser. E n . 39 ; K r b . Syst . 85. 

— E x s . Schser. L H . 351. 
Ad Fagorum t r u n c o s in silva Monticchio in Monte 

Vulture ; in Monte Célica (Savas tano) ; in Aspromonte 
(Licopoli). 

(40) 3. P . OBSCURA. E h r h . 
* var . chloantha Ach . Gfr Man. II, 1. c. pag . 315. 

— E x s . Schser. L H . 353. 
Ad t r u n c o s in Gargano. 
var . cycloselis Ach. Cfr Man . II , 1. c. p . 215. — E x s . 

Schser. L H . 3 5 3 ; R b h . L . E . 5 5 3 ; E r b . crit . it. 
I, 1163. 

Ad Fraxinos p r o p e O f a n t u m flumen in Apul ia , 
va r . adglutinata (Flk.) Schser. E n . 37 ; Krb . P r g . 35. 

— S q u a m a r l a e lae ina v a r . a d g l u t i n a t a Mass . Sched . 
crit . 137. — E x s . R b h . L . E . 6S7. 

Ad t r u n c o s j ú n i o r e s Phyllirearum et Pistacice Lcn-
tisci in Apul ia ; a d folias Peumi Boldu in R. Hor to 
Botanico Neapo l i t ano (Cesati). 

(41) * 1. P . PULVERULENTA S c h r e b . 
var . grisea L a m k . Cfr Man. I, 1. c. p . 31. — E x s . 

Schser. L. H. 487. 
Ad t r u n c o s in Gargano (Pedic.) ; a d t r u n c o s in 

Monte Célica (Comes e t Savas t ano) ; in Mont ibus S ta-
b ian i s (Savas tano) . 

(42) 5. P . SUBAQUILA Nyl. Syn . 121. — P h y s c i a d e t o n s a Nyl . 
P r o d . 63. — Exs- E r b . crit . it. II , 267 ; Marcucci , Un . 
it. c ryp t . 1866, XVII. 

Ad t r u n c o s Fagorum in Gargano (Pedic.) ; in Cala
br ia et i n L u c a n i a (Guss . et T e n in Hrb . ) . 

O B S . Spec imina , quse in Man. I, sub nomine Parmelice aquila 
Ach. e n u m e r a v i m u s , ad l iane s p e c i e m , i d e s t : Parmeliam ve-
nnstam var. subaquilam B a g l . (Lich. Sardinia® in N . Gior. Bot . 

XI, 62) sunt referenda ; q u u m Parmelia aquila A c h . vera in re-

g ion ibas I t a l i * Meridional is hue usque explorat i s Iecta non s i t . 

— A t t a m e n Parmelia subaquila N y l . n iag i s Parmélia aquila 
Ach. quatn P. venusta Autt . próxima nobis videtur. 

Nuevo Giorn. Bot. Ital. 14 
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G e n . XUI. P h y s c i a Schreb. 

• 

(Man. I, 18) 
. • • ' - • 

(43) 1. P . PAR1ETINA L. 

v a r . granulata Schasr . E n . 50 ; K r b . P r g . 37. 

Ad s a x a ca lcar ía Marge di Etivo in Apul ia ; in 

insul is Fetagne (fide R b h . ) , 

va r . aureola Schaer. E n . 50 ; K r b . P r g . 37. — P h . 

pa r i e t i na L . va r . p l a t y p h y l l a F \ v . for. n o d u l o s a Flk. 

K r b . Sys t . 91 . 

Ad frútices e t t r u n c o s Phyllirearum in Apul ia . 

(44) 2. P . CONTROVERSA (Mass.) K r b . P r g . 38. — P h . parie

t ina L . % m i c r o p h y l l a (Fw. ) K r b . Sys t . 91 . 

va r . stenopJiylla (Wal l r . ) . K r b . P r g . 38. — P h . parie

t ina fi. m i c r o p h y l l a , * * laciniosa (Duf.) K r b . Syst . 1. c. 

— E x s . Scha; r . L H . 381. 

A d frútices et t r u n c o s Phyllirearum in Apul ia ; ad 

t r u n c o s in Mont ibus S tab ian i s (Savas tano) ; in Monte 

Gargano ( P e d i c ) . 

Fani. IV. UMBILICAUIEJS (Fee) K r b . 1. c. 

(Gyrophorei Nyl . 1. c. ; Umbilicariei F r . (Th.) 1. c.) 

Gen. XIV. G y r o p h o r a *• 

(Man. I T 20) 

(45) 1. G. POLYRRHIZOS (L.) K r b . P r g . 4 1 . — Umbilicariae sp. 

F r . L . E . 358; Schaer. E n . 2 9 ; G y r o p h o r a spadochroa 

fi po ly r rh i zos H p p . in Krb . 1. c. ; G y r o p h o r a pellita 

Ach. Meth . 108. — E x s . R b h . L . E . 811. 

Ad r u p e s in Stilo in Ca labr ia (Ten . in H r b . ; Ce

sat i in Hrb . ) . 
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Fam. V. ENDOCARPEÍE (Fr .) K r b . Syst . 1. c. 

Gen . XV. E n d o c a r p o n Hdw. 

(Man. I, 21) 

(16) 1. E . MINIATUM Ach. Cfr. Man. I, 1. c. 33. 

v a r . canum K r p l h . — E. m i n i a t u m , va r . p r u i n o s u m 
Mass . Ric . 183. — E x s . R b h . L . E . 425. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Mátese. 

Gen . XVI . E n d o c a r p i * c u m Nijl, 

(47) 1. E . GUEPINI (Delis.) Nyl . F l o r a 1864, 487. — E n d o c a r 
p o n Guep in i (Montg.) Schajr. E n . 233 ; K r b . Syst , 101 ; 
Guepinel lse s p . Bagl . in N. Gior. Bot. it. II , 171. — 
E x s . Schser. L H . 598. 

Ad r u p e s ca lca r ias in Gargano ( P e d i c ) , et fide R b h . 

Fam. VI. LECANOREJE (Fée) K r b . 1. c. 

(Lecanorei Nyl . 1. c . ; F r . (Th.) 1. c.) 

Sul-Fam. I . Rinodincacece. 

(Lecanorinoe K r b . Syst . X X I I I ; Pannarici, Placodiei, 
et Einodinei F r . (Th.) 1. a ) . 

Gen . XVII . P a n n a r i a Dclis. 
• • • • 

(Man. I, 23 ; II, 7) 

(48) 1. P . RUBIGINOSA (Thunb . ) K r b . Syst . 105. ~ Parmel ia? 
s p . F r . L . E . 88 ; Scha3i\ E n . 36. 

v a r . affinis (Dcks.) K r b . 1. c. — E x s . Schaer. L H . 563. 
Ad t r u n c o s a n n o s o s in Mon t ibus S t ab i an i s p r o p e 

Faito (Savas tano) . 
(49) 2. P . BRUNNEA (F\v.) K r b . Syst . 107. — Parmel iae sp . F r . 

L, E. 9 3 ; Lecidea t r ip tophyl la , y pezizoides Schaar. 
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E n . 99. — E x s . Schser. LH. 160 ; Anzi Lich. m i n t s 

r a r . 152 e t 153. 

Ad t e r r a m in Aspromonte (Lieopoli) ; in Basilicata, 

(fide R b h . ) . 

va r . coronata K r b . Cfr Man. II, p . 216. — E x s . Erb . 

crit. it. I, 833. 

Ad t e r r a m in Aspromonte (Lieopoli). 

Gen . XVIII . Cant ie lar iu Mass. 

(Man. I, 28) 

(50) 1. C. VITELLINA (Eh rh . ) K r b . Syst . 121. - Parmel ias sp. 

Ach. Meth . 176 \ F r . L. E . 162 ; Lecanorae sp . Schasr. 

E n . 80 ; Caloplacœ sp . F r . (Th.) Scand . 188. — Exs . 

Sctìéer. L H . 450. 

Ad r u p e s vu lcan icas in Monte Vulture ; a d rupes 

calcario-ferrosas in Gargano (Pedic.) . 

Gen. XIX. A m p h i l o m a Fr. 

(Man. I, 24 ; II, 8) 

* Euamphiloma. 

(51 * 1. A. MUKORUM Hffm. v a r . vttlgare K r b . Cfr Man. I, 1. c. 

- p . 35. — E x s . Schœr . L H . 479. 

Ad r u p e s ca lca r i as in Gargano (Pedic.) ; in Cava dei 

Tirreni (Cesati), 

va r . obliteratimi (Pers.) K r b . P r g . 48. 

Ad r u p e s ca lca r i as in Gargano ( P e d i c ) . 

(52) 2. A. CIRRHOCHROUM (Ach.) K r b . P r g . 49. — L e c a n o r a mu-

r o r u m v a r c i r r h o c h r o a Schseer. E n . 64 ; Amphi loma 

m u r o r u m var . c i r r h o c h r o u m K r b . Sys t . I l l ; Calo-

p lacœ sp . F r . (Th.) Scand . 171. — E x s . Schser. LH. 

480 ; R b h . L. E . 142. 

Ad r u p e s ca lca r ias in Gargano (Pedic.) ; in insulis 

Pctagne, fide R b h . 

(53) 3. A. HEPPIANUM Mtiller Alg. Classif. d e s L i c h e n s et espèces 

des env i rons de G e n è v e p . 39. — E x s . R b h . L. E. 671. 

Thallus adnatus, radiosus, subverrucosus, ambitu radiains, 
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vel lobidato-plicatus, flamis, vel virescenti flavas, tantum-
modo albescens, laevigatas. Apoihecia mediocria, emersa, 
disco sub-aurantiaco, margine integerrimo pallidiore. Sporte 
in ascis cylindraceo-clavatis, orculceformcs, mediocres, octonce, 
diam. fere duplo longiores, hyalinee, — Ic. T a b . VI. fig. A. 

Ad r a p e s ca lca r ías in Monte Célica (Comes e t Sa-
v a s t a n o ) . 

O B S . Externa facie ad P leops id ium flavum Krb. v u l g o sat is 
refertur. 

(54) 4. A. GRANULOSUM Miiller. Cfr Man. I, 1. c. p . 35. 
Ad r u p e s ca lcar ías in Gran Sasso ; in Mont ibus 

S tab ian i s (Dell 'Osso) . 
(55) 5. A. DECTPIENS Arno ld F lo ra 1867, 562; Bagl . L i c h e n e s 

Sardinia3 in N . Gior. Bot. XI , 71 . — E x s . R b h . L. E 
Ad r u p e s ca lca r ías in Mont ibus S tab ian i s (Sava-

s t ano) ; in Apul ia . 

* * Gyalolechia Mass . 

(56) G. A. AUREUM Schaer. Cfr Man . II, 1. c. p . 217. — E x s . 
Schaer. L H . 165. 

Ad tofos calcar ios et a d m u s c o s in Gargano (Pedic.) ; 
a d m u s c o s in cava dei Tirreni (Cesati). 

O B S . Spec imen a CI. Bar. Cesati in Cava lecturn p a u l l u m differve 
videtnr propter apotliecia tétate nigrieantia, concentrice disposila. 

G e n n . X X . R i c a s o l i a Mass. 

(57) 1. R. CANDICANS (Dcks.) Mass . Mem. 47. — A m p b i l o m a t i s 
sp . K r b . Syst . 113 ; Parmel ias s p . F r . L . E . 123 ; Le -
canoraa s p . Schser. E n . 59. 

Ad r u p e s ca lca r í as in Gargano (Pedic.) ; in Monti
b u s S tab ian i s (Dell 'Osso). 

(58) 2. R. GENNAUII Bagl. C o m m . Crit. it. (1862) 123. 
Ad tofos calcarios in Gargano ( P e d i c ) . 

(59) 3. R. OLIVÁCEA Bagl . C o m m . Crit. it. I, 125. — Bia to rae sp . 
F r . L. E . 255; Lec ideae sp . Schae r . E n . 105; Leca-
n o r a e sp . Nyl. P r o d . 85. — Ic. T a b . VI. fig. C. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano ( P e d i c ) . 
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Gen. XXI. C a l l o p i s m a DNtrs. 

(Man. I, 31 ; II, 10) 

* Eucallopisma. 

* 1. C. AURANTÌACUM Lthf. Cfr Man. I, 1. c. 39. 

1. va r . flavovircscens Hffm. Cfr Man. II, 1. c. 220. — 

E x s . Schaer. L. H. 223 ; R b h . L . E . 488. 

Ad r u p e s ca lca r ías in Gargano (Pedic.) ; in Mon-

t i bus La t t a r i i s (Dell 'Osso). 

2. va r . lactenm Mass . — E x s . Anzi L ich . m . rar . 

Vene t . 137. 
• 

Ad r u p e s ca lca r ías in Majclla. 

3. va r . velanum Mass . Cfr Man. I, 1. c. 39. — Exs . 

E r b . cri t . it. II, 66. 

A d r u p e s ca lcar ías in Gargano ( P e d i c ) . 

4. va r . rulescens Ach. Cfr Man. I, 1. c. 39. — Exs . 

Schaer. L H 

Ad tofos c á l c a n o s in Gargano ( P e d i c ) . 

5. va r . salicinum Schaar. Cfr Man. I, 1. c. p . 38. — 

E x s . Schaer. L H . 537. 

Ad t r u n c o s in Gran Sasso, in Majella, in Apulia. 

2. C. RUBELLIANUM (Ach.) K r b . Sys t . 130. — Lecideae sp. 

Schaer. E n . 144. — E x s . Schaer. L H . 224 ; Anzi Lich. 

r a r . V e n . 28. 

Ad r u p e s vu lcan icas in Monte Vulture. 

3. C. SUBSIMILE F r . (Th.) S c a n d . 189 ; Bagl . L ich . Sardi-

niae in N . Gior. Bot . XI, 82. — Gyalolechia aurella 

K r b . P r g . 51 . — E x s . Anzi L ich . m i n . r a r . 147. 

Ad r u p e s ca lcareo- fe r rosas in Gargano (Ped i c ) . 

* 4. C. CITRINUM Hffm. Cfr Man . II, 1. c. 220. — E x s . Anzi 

L ich . r a r . L o n g . 25. 

Ad r u p e s tofaceas in Solfatara. 

5. C. AGARDHIANUM (Ach.) K r b . Sys t . 131. — Lecanorae sp. 

Schaer. E n . 76. — E x s . Schaer. L H . 417. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gran Sasso ; in Mátese fide 

Pibh. ; in Gargano ( P e d i c ) . 
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* G. C. VARIABILE (Pers.) Krb. Cfr Man. II, I, c. 220. 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic). 
for. rubescens. — ThaUtts crassior, e rimoso-areolaio 

subpulverulentus, ochraceo-ferrugineus. 
Ad rupes calcarías in Monte Cassino. 

* 7. C. CHALIB^EDM (Duf.) Krb. Cfr Man. H, 1. c. p. 220. -
Exs. Schasr. LH. 566. 

Ad rupes calcarías in Gran Sasso ; in Montibus Sta-
bianis prope Faito (Savastano). -m 

. 

* * Blastema Mass. 

• • • • 

* 8. C. ERYTHROCARPEUM Pers. Cfr Man. I, 1. c. pag. 45. 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic, et fide Rbli.). 

* 9. C. LALLAVEI Clem. Cfr Man. I, 1. c. pag. 45. — Exs. 
Scbser. LH. 584; Rbh. L. E. 232. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic). 
* 10. C. FERRUGINEUM Hds. Cfr Man. II, 1. c. 225. 

var. gcnuinum Krb. Syst. 184. — Exs. Schoer. LH. 583. 
Ad truncos et cortices in Monte Gargano (Pedic. et 

fide Rbh.). 
var. saxícola (Mass.) Krb. Prg. 126. 
Ad rupes vulcanicas in Monte Vulture. 

11. C. ARENARIÜM Schaer. 
var. parasiticum Nob. 
Thallus cincrascens, c/fusus, cum thallo supposito con-

fusus. Apothecia minuta, lucida, rubro-crocea, emersa ; 
primitus clausa, dein concava, urceolata, margine proprio 
elevato, primitus concolore dein paullum pallidiore. llypo-
ihecium strato gonimico valde evoluto imposiium, epithecio 
luteo tectum. Asci ventricosi. Paraphyses farctee, scepe ra
mosos, ad apicem incrassatce. Spora C."00, ettipsoidece, 
mediocres, duplo longiores distracto-diblastce, vel orctdce-
formes, hyalince. — I c Tab. VI. fig. B. 

Ad thallum Aspicilice virideseentis Mass. in Apulia 
et in insula Inarime. 

OBS. A forma communi Elasteniae arenaria Scliser. in Exs. LH. 

632 ; Mass. Syn. Licia. Blast. 1 5 , idest : Callopismatis arenaria 
Bagl. En. Lidi. Lig. 40G, Blastenia erylhrocarpete Pers. var. 
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arenaria Soheer. En. 145 (cfr Man. II, I. c. 224) liabitn externo 
et margine apotheciorurn disco soepius concolore ас tantum in 
apotheciis vetustis vix pallidiore differre nobis videtnr. 

Gen. XXII. P l a c o d i u m Hill. 

(Man. I, 36; II, 11) 

* Enplacodiiim. 

(71) * 1. P. BADIOSUM (Hffm.) Mass. Cfr Man. I, 1. с. 3C. -
Exs. Schier. LH. 328. 

Ad rapes calcarías in Gargano (Pedic). 
var. myrrMnum (Ach.) Krb. Syst. 115. — Exs. Schaer. 

LH. 329. 
Ad saxa calcaría in Apulia, Нигде di limo. 

(72) * 2. P. SAXÍCOLA Poll. Krb. Syst. 115. 
* 1. var. vulgare Krb. Cfr Man. I, 1. c. 37. — Exs. Schser. 

LH. 332. 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic). 

* 2. var. versicolor Pers. Cfr Man. II, 1. c. 217. 
Ad rupes calcarías in Apulia, in Majella ; in Gar

gano (Pedic). 
3. var. diffractum Mass. — Exs. Anzi Lich. Long. 269. 

Ad rupes vulcanicas in insula Inarime (Gior
dano). 

4. var. albo-puherulentum (Schaer.) Krb. Prg. 54. — Le-
canora muralis £ albo-pulverulenta Schaer. En. 67. — 
Exs. Schaer. LH. 334 ; Anzi Lich. Long. 271. 

Ad rupes calcarías in Apulia frequens ; in Gargano 
(Pedic). 

(73) * 3. P. ALBESCENS (Hffm.) Krb. Cfr Man. II, 1. с. p. 217. 
— Exs. Schaer. LH. 616. 

Frequens ad rupes calcarías in Gargano (Pedic). 
var. murale Mass. Lich. It. exs. 135. — Exs. Rbh. 

L. E. 596. 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic.) ; in Apulia. 
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* * Psoroma Ach. 

(Man. I, 37; II, 12) 

(74) * 4. P. CRASSUM Hds. Cfr Man. I, 1. c. 37. — Exs. Schser. 
LH. 343. 

Ad terram in Gargano {Pedic); in Apulia, 
var. ccespitosum Schser. En. 58. — Exs. Schser. LH. 344. 
Ad terram in Gargano (Pedic.) ; in Cava dei Tirreni 

(Cesati) ; in Gran Sasso, Murge, Sani" Angelo a tre Fissi. 
(75) * 5. P. GYPSACEUM Sm. Cfr Man. I, 1. c. p. 218. — Exs. 

Schser. LH. 344. 
Ad terram in Gargano (Pedic,); ad rupes calcarias 

in Gran Sasso. 
var. Bufourei Schser. Cfr Man. II, 1. c. p. 218. 
Ad terram in Gargano (Pedic). 

(76) * 6. P . LENTIGERUM Web. Cfr Man. I, 1. c. p. 37. — Exs. 

Schser. LH. 484. 
Ad terram muscosam, Matine di Buvo in Apulia; 

in Amalfi, Vamaldoli, fide Rbh. 

Gen. XXIII. L e c a n o r a Ach, 

(Man. I, 32; II, 18) 

* OchrolecMa Mass. 
p, 

(77) * 1. L. PALLESCENS (L.). Cfr Man. 1,1. c. 41. — Exs. Schser. 
LH. 316, 317. 

Ad truncos et ad saxa in Gargano (Pedic.); ad truncos 
in Monte Vulture; in Montibus Stabianis (Savastano). 

var. parella (L.) Schser. En. 78 ; Krb. Syst. 150. — 
Parmelise sp. et var. Fr. L. E. 133. 

Ad rupes in insula Inarime. 

* * Eulecanora Bagl. 
• 

(78) * 2. L. auBFUscA Ach. Cfr Man. I, 1. c. 40. 

1. var. vulgaris Krb. Cfr Man. 1,1. c. — Exs. Schser. LH. 38. 
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Ad t r u n c o s in silva Monticchio in Monte Vulture; 

in Gargano (Pedic.) ; in Monte Célica (Comes et Sava-

s tano) ; in Mon t ibus S tab ian i s (Savas tano) . 

2. va r . campestris Schaer. Cfr Man . II , 1. c. p . 221. — 

E x s . Anzi L ieh . r a r . Vene t . 3 7 ; R b h . L. E . 691. 

Ad r u p e s c a l c a d a s , et ca lcareo- fer rosas in Gargano 

( P e d i c ) ; a d s a x a in Apulia . 

3 . va r . geographica Mass . Ric . 6. — E x s . Anzi L ieh . rar. 

Vene t . 38. 

A d cort ices C a s t a n e a r u m p r o p e Neapo l im ; in Gar

gano ( P e d i c ) . 

(79) 3. L. AGARDHIANOIDRS Mass . Ric . 1 2 ; K r b . P r g . 82. — 

E x s . Anzi Lieh . m i n . r a r . 172.1iP . l ì ' 
Ad r u p e s ca lcar ías in Apul ia ; in Gargano (Pedic.). 

(80) * 4. L . VARIA E h r h . Cfr Man. I, 1, c 40. — E x s . Schaer. 

L H . 325. 

Ad r u p e s in Monte Vulture. 

(81) 5. L . PALLIDA S c h r e b . v a r . alleila Hffm. K r b . Syst . 145. 

— P a r m e l i a subfusca var . a lbe l la F r . L . E . 139. — 

— E x s . Schaer. L H . 315. 

Ad t r u n c o s in si lva Monticchio in Monte Vulture. 

(82) * 6. L . INTUMESCENS Krb . Cfr Man. I, 1. c. p a g . 41 . 

Ad t r u n c o s in silvis Monte Vulture; in Gargano 

(Pedic.) ; in Monte Célica (Comes e t Savas t ano) ; in 

Aspromonte (Licopoli). 

(83) * 7. L. CESIO-ALBA K r b . Cfr Man. II , 1. c. p . 221. — Exs. 

Anzi Lieh, m i n u s r a r . Ven . 171 ; R b h . L. E. 330; 

Schaar. L H . 611 ( sub P a r m e l i a caesia va r . ac rus tacea 

Schaar.). 

Ad r u p e s ca lca r ías in Gargano ( P e d i c ) . 

(84) * 8. L. ATRA H d s . Cfr Man. I, 1. c. 40. 

1. va r . vulgaris K r b . Syst . 140. — E x s . Schaer. LH. 307. 

Ad r u p e s vu lcan icas in Vesevo et in Monte Vulture. 

2. var. cortkola (Rbh.) Bagl . L ich . Sardinia? in N. Gior. 

Bot. it. XI , 73. 

Ad t r u n c o s in Gargano ( P e d i c ) . 

3. v a r . calcarea Nob . 

Thallus crassior, gypsaceus, albus, coniigutts, rugulosus, 

ambitu radioso-plicatus, protothallo atro-cairuleseente limi-

tatus. Apotliecia majuscu1a7 sessilia, disco aierrimo, mar-
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<)ine thàllode albido, integro, elevato, persistente. .— lly 

Ad r u p e s ca lcar ías in i n s u l a C a p r e a r u m ( P e d i c ) . 

OBS. Lecanora atra Ach. var. vulgaris Krb. propter thallum 
crassiorem, fere placodiiforniern, gypsaceum et constauter album, 
facile diiferre cognoscitur. — Specimina rupes tautnra calcarías 
iucoluut. 

(85). 9. L. MINUTISSIMA Mass . Mise. lieh. 7. 

A d r u p e s si l iceas in Gargano (Pedic.) ; a d calces in 

Cava dei Tirreni (Cesati). 

(80) * 10. L . HAGENI Ach . Cfr Man. I, 1. c. p . 41 . 

var . Uthqphila W a l l r . K r b . P r g . 80. — E x s . R b h . L. 

E . 799. — « Forma margine thallode optime evoluto al

bido » W a l l r . 

Ad r u p e s vu l can i ca s in i n s u l a I n a r i m e (Visocchi). 

(87) * 11. L. FRUSTULOSA Ach. Cfr Man. I I , 1. c. — E x s . Un . 

it. c ryp t . 23. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano ( P e d i a ) . • 

(88) * 12. L . FLOTOWIANA Sprg l . Cfr Man. I , 1. c. 41 . 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano ( P e d i a ) . 

Ad r u p e s vu l can i ca s in Vesevo. . 

2. va r . elacista Ach. Cfr Man. I I , 1. c. 222. — E x s . 

Schser. L H . 312. 

Ad tofos in R. Hor to Botánico Neapo l i t ano (Cesati). 

OBS. Sedes in Manipulo II, 1. c. relatae hue usque sunt exclu-

(90) 14. L. SULPHÜREA (Hffm.) K r b . Syst . 136; P r . (Th.) Scand . 

258. — L e c a n o r a po ly t ropa S, Schser. E n . 82. 

va r . htmidula Bagl . C o m m . crit. it. I, 437. — E x s . 

E r b . crit. it. 1074; Anzi L ieh . m . r a r . Vene t . 205. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano ( P e d i a ) . 

pothecium et sporce speciei. 

dendse. 
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(91) 15. L. SORDIDA (Pers . ) Krb . Sys t . 133; F r . (Th.) Scand . 246. 
— Parmel iae sp . F r . L. E . 178 ; L e c a n o r a r imosa 
Schaer. E n . 71 ; Bagl . E n . Lich . Lig. p . 400. — Exs . 
Schaer. L H . 304. 

Ad r u p e s vu l can i ca s in Monte Vulture. 
var . subcarnea Mass . Ric. 3. — E x s . E r b . crit. it. I, 674. 
Ad r u p e s vu lcan icas in Monte Vulture. 

Gen. XXIV. R i n o i l i n a Ach. 

• i • 
(Man. II , 17) 

(92) 1. R. PRUINELLA Bagl . L ich . Sardinia? in N . Gior. Bot. it. 
XI, 79. 

Ad cor t i cem Fici Caricee in Apul ia . 
(93) * 2. R. ALBANA Mass . Cfr Man . I I , 1. c. 221. 

Ad cort ices Cerasorum in Apul ia . 
(94) 3. R. SOPHODES (Ach.) K r b . Sys t 122 ; F r . (Th.) Scand . 199. 

— Parmel iae sp . Ach. Meth . 155 ; F r . L. E. 149; 
Lecanorae sp . Schaer. E n . 90. 

Ad Fagorum cor t ices in s i lva Monticchio in Monte 
Vulture. 

(95) 4. R. HORIZA Ach. var . orbicularis (Mass.) K r b . P r g . 71. — 
L e c a n o r a subfusca , h o r i z a (Ach.) Krb . 1. c. 

Ad Fagorum cor t ices in s i lva Monticchio in Monte 
Vulture. 

(96) 5. R. TURFACEA W a h l . K r b . Sys t 123. — L e c a n o r a so
p h o d e s var . tu r facea Sehasr. E n . 70. 

Ad l a v a s in Vesevo . 
(97) 6. R. OCELLULATA Bagl . e t Cares t . in E r b . crit. it. fase. XV. 

— E x s . E r b . crit. it. II , 721. 
Ad r u p e s vu lcan icas in Monte Vulture. 

(98) 7. R. OESIELLA (Flk.) K r b . Sys t . 126. — P a r m e l i a obscura 
8 caesiella Schaer. E n . 38. — E x s . R b h . L. E . 78. 

Ad s a x a e r ra t i ca in Apul ia (Trattura di BuvoJ. 
(99) 8. R. ATRO-CINEREA (Dcks.) Krb . Syst . 125. — Parmelia? 

sp . F r . L. E. 151. — E x s . E r b . crit. it. 676. 
Ad r u p e s vu lcan icas in i n su l a I n a r i m e (Pedic.). 

(100) 9. R. CONTROVERSA Mass . Ric. 16 ; Krb . P r g . 74. 
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Ad rupes calcarias in Apulia prope castrum Fride-
derici, Castel del Monte. 

Pleopsidium flavum (Bell.) Krb., quod in Man. I, J. c. 
pag. 36 enumeravimus hue usque est excludendum. 

Gen. X X V . A c a r o s p o r a Mass. 

(Man. I, 36 ; II, 14) 

(101) 1. A. CESATIANA n. sp. 

Ihallus cartilagineus, areolaio-squamulosus ; squamulis 
suhrotundatis marginibus vix rcvolutis, exiguis, interdum 
dispersis, pallide viresccntibus, e pruina albida, circum 
apothecia densiore, conspersis. — Apothecia in singula 
squamula solitaria, immersa, punctiformia, atra et quum 
sint madefacta rufescentia. Paraphyscs capillares, guttata, 
ad apiccm incrassatm, ascos superantes. Spora in ascis 
ajlindraceo-clavatis, numerosissimae, ellipsoidea, atomarice, 
diam. duplo, vel fere duplo longiores, monoblasts, vel 
pscudo-diblastae, cum 2 guttulis oleosis simmetrico dispo-
sitis, hydlince. — Io. Tab. VI. fig. D. 

Ad saxa erratica in Apulia (Traituro di lìuvo). 

Ous. Propter colorem thalli, ac magnitudinem et formara squa-

mularum a nostra A. vulcanica, cui proxima, satis differt. — 

'Phallus nudis octilis visus fere lotus conspersus e pruina albis

sima aspicitur. — Squamulse e luteo in viridem se colorem ver-

tunr, quum sint siceffi ; sed madefactee viridissimse fiunt. — Sporae 

paullum minores, quam in Л vulcanica occurrunt. 
Clarissimo Bar. V. Cesati, decano et principi viventium Crypto-

ganiiae Italiese cultorum, qui opem magnam ad hunc tulit et ad 
prajeedentes Manipulos nostros, speciem hanc dicamus, humile 
grati nostri auimi testimonium, pro benevolenza, qua nos semper 
est prosecutus. 

(102) 2. A. SMARAGDULA Wahl. Krb. Syst. 60. — Acarospora 
fuscata var. rufescens Fr. (Th.) Scand. 215; Lecanora 
cervina j3 smaragdula Schaer. En. 55; Parmelia cer
vina e discreta Fr. L. E. 127. — Exs. Schaer. LH. 217 ; 
Anzi Lich. m. rar. Venet. 216; Mass. Lich. It. 281. 

Ad rupes calcarias prope Castrum Friderici in Apu
lia, Castel del Monte ; ad rupes vulcanicas in 3tonte 
Vulture. 
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(103) * 3. A. VULCANICA . Nob. Cfr Man. II , 1. c. p . 218. 

Ad r u p e s vu lcan icas in Monte Vulture m i n u s fre-
q u e n s q u a m in Vesevo. 

Sub'Fam. II. Urceolariaccce. 

(Urceolarincce et Hymenelicce Krb . Syst . XXIV) 

Gen . XXVI . A s p i c i l i a Mass. 

(Man. I, 37 ; II , 22) 
• 

(10-1) * 1. A. C I N E R E A L . Cfr Man. I I , !. c. 223. — E x s . Schaar. 
L H . 126 ; Anzi L icb . m . r a r . Vene t . 207 ( sub forma 
polygonia Mass.) . 

Ad r u p e s vu l can i ca s in Monte Vulture et in insula 
I n a r i m e ; a d r u p e s ca lcareo-ferrosas in Gargano (Pedic) . 

v a r . trachiiica (Mass.) Bagl . L ich . Sardinia? in N. 
Gior. Bot. it. XI , 86. — Aspicilia po lygonia var . tra-
chi t ica Mass . Sch . crit . 150. 

Ad s a x a ca lcar ía in Apul ia . 
(105) * 2. A. CALCAREA L . Cfr Man. I, 1. c. p a g . 42. 

var . concreta Schaer. Cfr Man . I, 1. c. — E x s . Scha?r. 
L H . 476. 

Ad r u p e s ca lca r í as in Gargano (Pedic.) ; in Montibus 
S t ab i an i s (Dell' Osso). 

v a r . ochracea K r b . Cfr Man . II, 1. c. 223. — Exs. 
R b h . L . E. 823. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gran Sasso; in Montibus 
S tab ian i s (Savas tano) . 

va r . cinereo-virens Mass . Krb . Syst . 166. 
Ad r u p e s ca lca r ías in Gran Sasso. 
v a r . viridescens Mass . Cfr Man. II , 1. c. p . 223. 
Ad r u p e s vu lcan icas in I n s u l a I n a r i m e . 

Gen . XXVII . H y m e n e l i a Krplh. 

(106) 1. H. cCERULEA Mass . S y m m . 2 5 ; K r b . P r g . 115. — Exs. 
Anzi Lieh. ra r . Long . 50. 
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Ad r u p e s ca lcar ias in Gargano (Pedic.) ; in Mon-
t ibus S tab ian is (Savas tano) . 

OBS. Ad hanc speciem foisan refertur Verrucaria ccerulescens : 
« pcriflieciis integris, ascis fusiformibus, sporis ovalibus, simpli-
cibus, uniseriatis, J> Flotow in Linnaea, 1849, 377, quam cl. Ra-
benhorst in Terra d'Otranto legit. 

(107) 2. H. P E E V O S T I I F r . var . melanocarpa Krp lh . — Lec idea 
de l ibu ta (Ach.) Scbser. En . 117. 

Ad r u p e s ca lcar ias in Monte Celica (Comes et Sa
vas t ano ) ; in Mont ibus S tab ian i s (Dell 1 Osso.). 

Gen . XXVIII. U r c e o l a r i a Ach. 

(Man. I, 3 8 ; II, 23) 

(108) * 1. U. SCRUPOSA L. 

v a r . vulgaris K rb . Cfr Man. 1,1. c 43. — E x s . Schaar. 
L H . 289. 

Ad t e r r a m m u s c o s a m in Gran Sasso. 
v a r . arenaria (Scbasr.) K r b . Syst . 168. — E x s . Scha;r . 

L H . 132. 
A d d e t r i t a ca lcar ia in Gargano (Pedic.) ; in Man

fredonia e t in Maglie fide R b h . 
(109) * 2. U. OCELLATA (Will.) Krb . Cfr Man . II, 1. c. 223. -

E x s . Scha3r. L H . 477. 
Ad r u p e s paddingas p r o p e Pomarico in L u c a n i a 

(Giordano) . 

Sub-Fam. III. Pertusariacece. 

(Pertnsariece K rb . Syst . XXIV; Pertusarici F r . (Th.) 
Scand . 303) 

Gen . XXIX. P e r t u s a i i a DC. 
• 

(Man. I, 62 ; II, 49) 

(110) * 1. P . COMMUNIS P C . Cfr Man. I, ]. c. 54 ; Garov . C o m m . 

P e r t . 19. — E x s . Schasr. L H . 118. 
Ad t r u n c o s in Gargano ( P e d i c ) ; in Aspromonte (Licopo-

]i); in Mont ibus S tab ian i s (Savas t ano ) ; mMonte Vulture. 
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var . variolosa Wa l l r . K r b . Syst . 385 ; Garov . Com. 
P e r t . 21 . — E x s . Schasr. L H . 596. 

A.d t r u n c o s F a g o r u m in Gargano (Pedic.) ; in Mon-
t ibus S tab ian i s (Savas tano) . 

va r . discoidea P e r s . K r b . 1. c. — E x s . Schasr. L H . 597. 
Ad t r u n c o s F a g o r u m in Gargano ( P e d i c ) . 

(111) * 2. P . W U L F E N I I D C . C f r Man. 1,1. c. 54; Garov . C o m . P e r t . l l . 
Ad t r u n c o s in Gargano (Pedic.) ; in Monte Célica 

(Savas tano) . 
(112) * 3. P . LEIOPLACA Ach. Cfr Man. 1,1. c. 54. — E x s . Schser. 

L H . 119. 
Ad cort ices in Gargano ( P e d i c ) . 
va r . laevigata F r . (Th.) Scand . 316. — P e r t u s a r i a al

p i n a K r b . P r g . 318. — E x s . R b h . L. E . 754. 
Ad t r u n c o s Fagorum in L u c a n i a (Ten. in Hrb.) . 

Fani. V I . LECIDE^Ü F r . (Krb. 1. c.) 

(Bnelliei F r . (Th.) S c a n d . 3 2 5 ; Lecidinei Nyl . !. e ; 
Lecideinei F r . (Th.) G e n . h e t e r o l i c h e n u m ) 

Sub-Fam. I . Psoraceee. 

(Psorei F r . (Th.) 1. c. ; Psorincce K r b . Sys t . 1. c.) 

Gen . X X X . T l m l l o i d i m a Mass. 

(Man. I , 42 ; I I , 26) 

(113) 1. T. MAMMILLARE (Gouan) K r b . Syst . 180. — Lecideae sp. 
F r . L . E . 285 \ Schasr. E n . 104. — E x s . Schasr. L . H. 575. 

Ad r u p e s ca lca r ías p r o p e Vico in Gargano (Pedic) . 
(114) * 2. T. CANDIDICI W e b . Cfr Man. I , 1. c. 45. - E x s . Schser. 

L H . 167. 
Ad r u p e s calcar ías in Gargano ( P e d i c ) . 

f 115) * 3. T> VESICULATE Ach . Cfr Man . I , 1. c 45. — Thallcede-
m a cceruleo-nigr icans F r . (Th.) Scand . 366. — Exs. 
Schasr. L H . 168. 

Ad t e r r a m in Gargano (Pedic.) ; in Monte Vulture. 
(116) * 4. T. DIFFRACTUM Mass . Cfr Man. II , 1. c. 224. 

Ad tofos in Gargano (Pedic.)-
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Gen. X X X I . Toilínia Mass. 

(Man. II, 37) 

•(117) 1. T. CINÉREO-VIRENS (Schser.) Krb. Syst. 182. — Lecideai 
sp. SchaBr. En. 95; Fr. L. E. 286. — Exs. Scha?r. 
LH. 298; Erb. crit. it. I, 384. 

Ad rupes calcarías in Monte Cassino. 

Sub-Fam. II . Lecideacece. 

(Biatorei et Bncttiei Fr. (Th.) 1. c. ; Biatorina; et Le-
cidince Krb. Syst. 1. c.) 

fien. XXXII . Biatorina Mass. 

(Man. II, 30) 
• 

(118) 1. B. LENTICULARIS (Fvv.) Krb. Syst. 191. — Biatorina pu-
licaris Mass. Ric. 136. 

a) vulgaris Krb. Prg. 144; Fr. (Th.) Scand. 568. — 
Exs. Anzi Lieh. min. rar. Venet. 255. 

Ad rupes marmóreas in Gargano (Pedia). 
b) erubesecns (Fw.) Krb. Prg. 1. c. ; Fr. (Th.) Scand. 

] . c. (forma acrustacca Hep p.). 
Ad rupes calcadas in Gargano (Pedia). 

(119) 2. B. PROTEIFORME (Mass.) Krb. Syst. 139. 
Ad saxa calcaría in Apulia, Maiine di Bavo. 
* var. Rabcnhorstii Hpp. Cfr Man. II , 1. c. 225. 
Ad rupes calcareo-ferrosas in Monte Gargano'(Pedia). 

Gen. XXXII I . B iato ia Fr. 

(Man. II, 31) 

(120) * 1. B. RUPESTRis Scon. Cfr Man. II, 1. c. 226. - Exs. 
Schaar. LH. 221. 

Ad rupes calcarías in insula Caprearum fPcdic.) ; 
in Gran Sasso. 

Nuovo Giorn. Bot. Ital 15 
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(121) * 2. B. IN'CIUJSTANS DC. Cfr Man. II, 1. c. p. 226. - Exs. 

SchEcr. LH. 220. 
Ad rupes calcarías in insula Caprearum (Pedic). 

• 

Gen. XXXIV. B i l f m b i a DMrs, 

(Man. I, 45 ; II, 33) 
(122) 1. B. H Y P N o r a i L A Fr. (Th.) Scand. 373. Cfr Man. I, р.. 

32. — Lecideas sp. Ach. Univ. 199; Biatora vernali» 
J3 sanguineo-atra Fr. L. К 262; Bilimbia sphaeroides 
var. muscorum Krb. Syst. 213. — Exs. Scha2i\ LH. 209. 

Ad muscos, Murge di Andria in Apulia;. in Gargano 
(Pedic). 

(123) 2. В. BOBBOBODES Krb. Prg. 165. — В. sphaaroides 3 li-
gnicola Krb. Syst. 213 ; Lecidea sphasroides e dolosa 
SchaDr. En. 140. - Exs. Schaar. LH. 474 ; Rbh. L. E. 625. 

Ad truncos Quercuum in Monte Cassino. 
(124) 3. В. SYNCOMISTA Krb. Prg. 170. — Bilimbia milliaria 

a) terrestris Krb. Syst. 214. — Exs. Rbh. L. E. 608, 
Ad terram prope Neapolim. 

(125) 4. B. MILLIARIA Fr . var. saxícola Krb. Prg. 171. 
Ad rupes vulcanicas in Vesevo. 

Gen. XXXV. L e c i d e a Ach. 

* LecideiTa Krb. 

(Man. I, 48 ; H, 36) 

(126) 1. L. ocHRACEA (Hepp.) Krb. Prg. 210. — Exs. Rbh. L.E. 712, 
Ad rupes calcarías- in Gargano (Pedic). 

(127) * 2. L. G O N i o p i i i L A Flk. Man. II, 1. c. 227. — Exs. Schajr. 
LH. 531. 

Ad rupes calcarías" in Monte Gargano ; in Monte Cé
lica (Comes et Savastano) ; in Cava dei Tirreni (Cesati). 

(.128) * 3. L. SABULETORUM Schreb. Cfr Man. II, 1. c. 228. — Exs, 
Schasr. LH. 193. 

Ad rupes vulcanicas in Monte Vulture ; ad saxa er
ratica in Apulia ; cum Zeora sulphurea Ach. var. tu-
midula Bagl. ad rupes calcarías in Gargano (Pedic). 
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(129) * 4. L. IMMERSA W e b . Cfr Man. II , 1. c. 228. - E x s . 

Schaer. L H . 201. 

1. va r . vulgaris. — E x s . R b h . L . E . 597. 

A d r u p e s ca lcar ías in Gran Sasso. 

2. va r . pwpurascens Hffm. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano ( P e d i a et fide Rbh . ) . 

3 . va r . calcivora Schaer. E n . 126. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano (Ped i a ) ; in Mon-

t ibus S tab ian i s (Del l 'Osso) . 

(130) * 5. L. E N T E R O L E U C A Ach. Cfr Man. I. 1. c. p . 48. — Exs . 

Schaer. L H . 530. 

Ad t r u n c o s in Gargano (Pedic.) ; in Monte Colica 

(Comes et S a v a s t a n o ) ; in Monte Vulture, e t in Gran 

Sasso. 

var . granulosa K r b . 1. c. 

Ad t r u n c o s Quercuum in Castellammare. 

var . fallax K rb . 1. c. 

Ad t r u n c o s in silvis Apuliae. 

var . rugulosa (Ach.) Krb . lì c. — Lec idea p a r a s e i n a 

v a r . r u g u l o s a Ach. Univ . 176; Lec idea p u n c t a t a , var . 

r u g u l o s a Schaer. E n . 129. — E x s . Schaer. L H . 528. 

Ad t r u n c u m Phyllireae in silvis Apul iae . 

(131) * 6. L. AMBIGUA Ach . Cfr Man . I, 1. c. 48. 

Ad s a x a in Cava dei Tirreni (Cesati). 

(132) 7. L. OLIVÁCEA Mass . Ric. 7 1 ; K r b . P r g . 217. - Lecideae 

sp . Anzi Ctg. 83. L. en t e ro l euca var . o l ivácea K r b . 

Syst . 244. 

Ad Phyllireas j ú n i o r e s in Apu l i a ; a d t r u n c o s in 

Gargano (Ped ic ) . 

* * Eulccidea Bagl. 

(Man. I , 49 ; I I , 37) 

(133) 8. L. FUMO SA (Ach.) K r b . Syst . 253. — E x s . Schaer. LH. 470. 

Ad r u p e s vu lcan icas in Monte Vulture et in i n su l a 

I n a r i m e . 

var . grisella (Flk.) K r b . Syst . 253. — E x s . E r b . c r i i 

it. 1082; R b h . L. E . 412. 

Ad r u p e s vu lcan icas in insu la Inai ' ime, in Vesevo , 
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(134) 9. L. COERULEA Krplh. Krb. Prg. 220. 
Ad rupes calcarías in cacumine montium Gran 

Sasso, Majclla. 
(135) 10. L. PSOROMOIDES (Anzi) Bagl. Prosp. Lich. Tose. — 

Lecidea fumosa j3 ocellulata Schajr. En. 110. — Exs. 
Erb. crit. it. I. 1083. 

Ad saxa erratica in Apulia {Trattano di Euvo). 
(130) * 11. L. CONTIGUA Hffm. Cfr Man. I, 1. c. 49. — Exs. 

Schser. LH. 446; Anzi Lich. minus rar. Venet. 285. 
Ad rupes vulcanicas in insula Inarime. 
var. convexa (Fw.) Krb. Syst. 247. 
Ad rupes vulcanicas in Vesevo. 
O B S . Sunt pot ius ad hauc specie in referenda spec imina in iu-

sulis Tnai'inie e t Caprearuni locta , quae in Mau. I s u b L. albo-
eoerulesccnte Fr. emi ineravimus . 

(137) * 11. L. PLATYCARPA (Ach.) Cfr Man. II, 1. c. 228. - Exs. 
Schser. LH. 228. 

Ad rupes calcadas in insula Caprearum. 
(138) 12. L. CRUSTULAT\ (Flk.) Krb. Syst. 249. - Lecidea ni-

tidula Fr. L. E. 308. — Exs. Rbh. L. E. 491. 
Ad rupes calcarías prope Vico in Gargano (Pedia). 

• • 

GEN. XXXVI. D i p l o t o m m a Fw. 

* Badiplotomnm. 

(Man. I, 46; II. 32} 

(139) 1. D. CALCAREUM Weis, cfr Man. I, 1. c. p. 47. 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedia); in.Montibus 

Stabianis (Dell'Osso) ; in Terra d'Otranto et Moine Ce-
mero, fide Rbh. 

(140) * 2. D. ALEOATRUM Hffm. var. epipolium Mass. Cfr Man. 
I, 1. e. 47. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Pedia). 
(141) * 3. D. POPULOKUM Mass. Cfr Man. II, li c. 226. 

Ad frútices prope Castrum Friderici, Castel dei 
Monte, in Apulia. 

(142) 4. D. VENU&TOM Krb. Prg. 179. — Leciéfea calcarea fi mar-
garitacea Scheer. En. 121. 
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Ad r u p e s calcar ias in Gargano (Pedic.) . 

(.143) 5. D. PORPIIYRIOUM Arnold , Lichenolog. Ausflüge in Tyrol 

(in a n n o 1872), Atti della Soc. I. R, Zool. Bot. di V ienna , 

vol. X I I ; in Hedwigia , XI I B a n d , 1873, p . 110. 

« Thalhts albescens, tenuis, effusus minute areolato-ri-

mulosus, C — K post colorem luteum ruòcscens, meditilo 

jodo fidvesccns; apothecia parva, atra, nuda, intus K, — 

planiuscida, vel leviter convexa juniora margine subcrc-

nato; epiihecium fuscum, subgranulosum; hymenium in

color, jodo cocruleum; Tiypofhecium lutescens; sporce fuscce, 

3-scpiatae, cum 4-6 guttidis oleosis, 4-6 loculares, juniores 

diblastae, 18-22 mm. lg. 6-9 mm. tat. » 

Ad s a x a ca lcar ia in Apul ia (Tratturo di Euro). 

* * Ehizocarpon R a m o n d . 

(Man. I, 50 ; II , 38) 

(144) * G. D. GEOGRAPHICA! L. Cfr Man. I I , 1. c. 228. ±- Exs . 

Schaar. L H . 172. 

va r . conliguum (Fr.) Krb . Syst . 2G3. — Lecideaa sp . 

e t va r . Schaar. E n . 106. 

Ad r u p e s ca lcar ias in Gargano ( P e d i c ) ; a d r u p e s 

vu lcan icas in Monte Vidture. 

(145) 2. D. PETRAEUM (Wulf . ) K r b . Sys t . 260. 

var. fuscum (Fvv.) K r b . 1. c. — Lec idea confervoides 

va r . c o n c r e t a Schaar. E n . 113. — E x s . Schaar. L H . 177. 

Ad r u p e s ca lcar ias in Monte Gargano ( P e d i c ) . 

var. albicans (F\v.) Krb . Syst . 1. c. — Lec idea con

fervoides ß a r eo l a t a Schaar. E n . 113. 

Ad r u p e s ca lcareo-fer rosas in Gargano ( P e d i c ) . 

G E N . X X X V I I . B n c l l i a DNtrs. 

(Mart. I , 47; I I , 34) 

(146) * 1. B. ITALICA Mass . Cfr Man. I, 1. c. 48. - E x s . Rl.'n 

L. E . 546; E r b . crit. it. 388. 

Ad r u p e s calcar ias in Gargano (Pedic.) ; ad saxa 

calcar ía in Apulia . 
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(147) 2. B. BADIA Fr . Krb. Syst. 226; Fr . (Th.) Scand. 588. - Leci-

dese sp.Fr . L . E . 289;Lecidea cinereo-rufaSchaar. En. 96, 
Ad saxa calcaría prope Castrum Friderici, Castel del 

Monte, in Apulia; ad rupes in Solfatara. 
(148) 3. B . DUBYANA (Hepp.) Krb. Prg. 188; Bagl. Lich. Sardi-

nife in N. Gior. Bot. X I , 103. — E x s . R b h . L . E . 361. 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedia). 

(149) 4. B . SAXATILIS (Schaer.) Krb. Syst. 228. — Calycii sp. 

Schser. En. 166; Fr . L. E . 400. — Exs . Schser. LH. 240. 
Ad rupes calcarías in Majella, in Apulia. 

(150) 5. B . INSIGNIS (Naig.) Krb. Syst. 230. 

var. muscorum Hepp. 1. c. — Lecidea sabuletorum 
var. muscorum Schaer. — Exs . Schser. LH. 194. 

Ad muscos in Gran Sasso. 
(151) * 6. B . PARASEMA Ach. Cfr Man. 1, 1. c. 47. — Exs. 

Schter. LH. 197. 

var. tersa (Ach.) Krb. Syst. 228. 

Ad truncos in Gargano (Ped ia ) ; in Monte Célica 
(Comes et Savastano). 

var. saprophila (Ach.) Krb. Syst.l. c. — Lecidea punctata 
¡j- saprophila Schser. En. 130. — E x s . Schaer. LH. 198. 

Ad truncos vetustos in Gran Sasso; in Montibus 
Stabianis (Savastano). 

(152) * 7. B . PUNCTATA Flk . 

var. chloropolia (Fr.) Krb. Syst. 229. 
Ad truncos in Gargano (Pedia) ; in Apulia. 

GEN . X X X V I I I . S c o l i c i o s p o r u m Mass. 

(Man. II, 40) 

(153) 1. S. MOLLE Borr. Krb. Syst, 269. — Lecidea rubella J3 atro-

sanguinea Schaer. En. 142. — E x s . Schaer. LH. 212. 

Ad truncos in silva Astroni prope Neapolim. 

OBS. Idem specimen in Man. II mendose snb nomine Scolieio-
spori lioloméloeni Flk enumeravimus. 

(154) 2. S. HOLOMELOENUM Flk . Krb. Syst. 269. — Lecidea? sp. 

Schaer. En . 134. - Exs . Schaer. LH. 530. 

Ad rupes vulcanicas in Vesevo. 
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GEN . X X X I X . Sarcog-yne Fui. 

(Man. II, 39) 

(.155) * 1. S. PRUINOSA Sia, Cfr Man. II, 1. c. 220. — Exs . 

Schser. LH. 202. 

Ad saxa calcarla in Apulia, in Maiella; in Gargano 
(Pedic); in Monte Colica (Comes et Savastano). 

(156) 1. 0 . CELTIDICOLA n. sp. — Lecanactis lyncea vai*, celti -
dicola Jat. Man. II, 1. c. 229. 

Tfiallus effusus, continuus, einereo-albidus. — Apoihecia 
emersa,lirellceformia, simulici a, marginibus coriguis vcl SCB-
pius subemarginata, difformia, e pruina cinerea in medium 
densiore obtecta. — Lamina sporigera Jiypoiìiecio simplici 
carbonaceo enata. — Paraphyses adglutinaice, siAclavata;, 
ad apicem fuscescentes. — Sporce in ascis ventricosis, 
octonce, dactyloidece, tetra-sextoblastce, diam. 4-10plo lon-
giores, h/alince. — le. Man. II, Tab. I, flg. 3. 

Ad truncum annosissimum Celtidis austrdlis in vi-
ridariis Portici. 

•OBS. Iam in Man. II 1. c. pag. 2 2 9 specimen hoc ut varieta-

tem Lccanactidis lyncecz Krb. Syst. 2 7 8 , idest: Opegraplia sp. 

S c h a r . E n . 158 descripsimus. Dein vero, accuratiore adhibito 

examine, ab illa h'abitu externo, apotheciis constanter lirella;-

Tormibus, minoribus, cinereo pruinosis marginibus obscurioribus, 

-sporis baud fusiformibus, ita ipsum absiniile invenimus, ut iute*-

•distinctas potius species describendum esse puteimi3. 

Fam. VII. GIÌAPHIDEÌE Eschw. 

(Graphidei Nyl. 1. c.; Fr . (Th.) 1. c.) 

ÜEN. X L . O p e g r a p l i a Ilmb. 

(Man. I, 52; li, -12) 
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(157) 2. 0. BULLATA (Pers.) Krb. Syst. 284. — Opegrapha atra 
var. bullata Schaer. En. 133; 0. atra var. abbreviata 
Fr. L . E . 367. — Exs. Schser. L H . 586. 

Ad truncos Castanearum in Cava dei Tirreni (Ce
sati); ad truncos lugìandis in Montibus Stabianis (Sava-
stano). 

(158) 3. 0. MOUGEOTII Mass. Mem. 103. — Opegrapha saxatilis 
var. pruinosa Krb. Syst. 281; Opegrapha Chevallieri 
Leigthf. et Autt. 

1. var. Garganica Nob. Apothecia minutissima, abbre
viata, dispersa, subpruinosa. Sporae speciei. 

Ad arenarias in Gargano prope Cagnano (Pedic). 
2. var. Pisana Bagl. in Epist. ad Arnold, Iun. 1879. — 
Thallus leprosns erythrogonimico-rufescens, vel dilute. 

purpurascens, e pro tot hallo nigro limitatus. — Apothecia 
majuscida, emersa, subsolitaria, dispersa, lirellceformia, 
elongata, margine revoluto, carbonacea, e pruina cinera-
scente obtecta. — Lamina sporigera hypothecio simulici 
carbonaceo enata. — Paraphyscs graciles, pseudo-articu-
latce. — Spora in ascis cylindraceis, octonce, daclyloidccc, 
vel subfusiformes, polyblastce, G-10plo longiores, hyalines. 
- Ic. Tab. VI , fig. E . 

Ad rupes calcarias in insula Caprearum (Pedic). 
OBS . Specimen nostrum vidit et recognovit idem. CI. Baglietto 

(Epist. 4 Iun. 1879.) 

(159) * 4. 0. SAXATILIS DC. Cfr Man. I, 1. c. 51. — Exs. Schaer. 
L H . 94. 

Ad rupes calcarias in Gargano (Pedic); in Montibus 
Stabianis (Savastano). 

(160) * 5. 0. VULGATA Ach. Cfr Man. II, 1. c. 230. 

Ad cortices in Gargano (Pedic). 
(1G1) * 6. 0. VARIA Pers. var. pulicaris Fr. Cfr Man. I, 1. c. 

50. - Exs. Schajr. L H . 520. 
Ad truncos Pinorum in Gargano (Pedic). 
var. diaphora (Ach.) Krb. Prg. 253. — Exs. Schser. 

L H . 98. 
Ad truncos annosos Quercuum in Apulia. 

(102) 7. 0. GYROCAKPA (Fw.) Krb. Syst. 280. - 0. rupestris Fr. 
L. E . 364 ; 0. saxatilis J3 tesserata Schrer. En. 159. 

Ad rupes vulcanicas in Insula Inarime (Pedic). 
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GEN. XLI. A r t h o t l i e l i u m Mass. 

(103) 1. A. SPECTABILE (Fvv.) Krb. Syst. 293. — Arthoniae sp. 
Anzi Gtg. 93 ; Fr. (Th.) Mon. Arth. Scand, p. 39 ; Ope-
grapha scripta iJarthonioideaSchasr. En. 151. — Exs. 
Rbh. L . E. 418. 

Ad truncos in hortis in Buvo di Puglia. 

GEN. X L I I . A r t h o n i a Ach. 

(Man. I, 54; II , 43) 

(104) * 1. A. V U L G A R I S Scba3r. Cfr Man. I, 1. c. 51. 
var. radiata (Pers.) Krb. Syst. 290. — Opegrapha atra 

var. radiata Schasr. En. 154; Arthonia radiata Th. Fr. 
Mon. Arth. Scand. pag. 35. — Exs. Schaer. LH. 034. 

Ad Fraxinorum truncos prope flumen Ofantum in 
Apulia. 

var. cinerascens (Ach.) Krb. Syst. 291, — Opegrapha 
atra var. cinerascens Schser. En. 155. — Exs. Schaer. 
LH. 403. 

Ad t runcum Celtidis australis in viridariis Portici. 
(1G5) * 2. A. EPIPASTA Ach. Cfr Man. I, 1. c. 52. — Opegrapha 

atra var. dispersa Schosr. En. 154; Arthonia di
spersa Th. Fr. Mon. Arth. Scand. pag. 43. — Exs. 
Schaer. LH. 033. 

Ad truncos in valle S. Bocco, prope Neapolim; ad 
cortices Phyllirearum in Apulia. 

Fani. VIII . DACAMPIEAE Krb. 

(Endocardi (pars) Fr. (Th). 1. c.) 

GEN. X L I I I . E n d o p y r e n i u m Fio. 

(Man. II, 48) 

(100) * 1. E, atrPBSCENS Ach. Cfr Man. II, 1. c. 232. - Exs. 
Sellar. LH. 405. 
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Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic.). 
(1(37) * 2 . E . HEPATICUM Ach. Cfr Man. Il, 1. c. 2 3 2 . — Endo-

carpon pusillum var. pallidum Schoer. En. 2 3 4 . — 
Exs . Scha3r. L H . 4 6 4 . 

Ad terram in Vesevo. 

OBS . Specimen vesuvianum mendoso in Man. I I , 1. c. p. 232 ail 

JEndopyrenium rufescens Ach. adsignavirnus. 

( I G 8 ) * 3 . E . MONSTRUOSUM (Schier.) Krb. Cfr Man. I I , 1. c . 

p. 2 3 2 . — Exs . Schaer. L K . 2 8 8 . 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic.) ; in Montibus 

Stabianis (Savastano). 

Farn. I X . VERRUCARIEÌE Fr . 

(Pyremdei Fr . (Th.) 1. c.) 

G E N . X L I V . S t i g m a t o m m a Krb. 

(Man. I , 5 4 ) 

• 

( 1 6 9 ) 1. S. SPADICEUM Krb. Syst. 3 3 8 . 

Ad rupes calcarías in Gran Sasso. 

GEN. X L V . P o l y b l a s t i a Mass. 

( 1 7 0 ) 1. P. RUFA. (Garov.) Mass. Ric. 1 4 7 ; Krb. Prg. 1 4 3 . -

Thelotrema scabridum Anzi Ctg. 1 0 4 . — Exs . Erb. 
crit, it. I , 6 9 6 . 

Ad rupes calcarías in Gran Sasso, 

( 1 7 1 ) 2 . P. CUPULARIS Mass. Ric. 1 4 8 . 

var. muralis Nob. Thallus effusus, roseus. — Apothecia 
mediocria, sape confluentia. — Hymenium speciei. — 
Sporce 8nce, diam. 2-2 l/2 pio longiorcs, viridulce. 

Ad muros, Portici. 

OBS . Oonidia hymenialia, minutissima, sulilxicillaria in nostro, 

spocimine creborrima occurrunt. 
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GEN: XLVI. A c r o c o r d i a Mass. 

(Man. I, 58; II, 50) 

(172) 1. A. TERSA. Krb. Syst. 356. — Exs. Rbh. L. E. 29. 

Ad cortices Populornm prope Neapolim in valle San 
Rocco. 

(173) * 2. A. GEMMATA (Ach.) Krb. Cfr Man. l ì ; 1. c. p. 233. 
— Exs. ¿chíér. LH. 105. 

Ad truncos siccos Fagorum in Gran Sasso. 
var. ruhescens. — v. thallo eryíhrogonimico-ruüescenic, 

aitate expallente. 
Ad truncos liiglandis in Sejano in Montibus Stabianis 

(Savastano). 
(174) 3. A. CONOIDEA (Fr.) Krb. Syst. 358. — Verrucarias sp. 

Fr. L. E. 432; Verrucaria epipolsea Schser. En. 218. 
Ad arenarias in Gargano (Pedio.). 

(175) * 4. A. MACROSPORA Mass. Cfr Man. I, 1. c. 53. — Exs. 
Erb. crit. it. I, 393. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Pedia). 

• 

GEN. XL VII. T l i e l i d i u m Mass. 

(17G) 1. T. PYRENOPHORUM (Ach.) Krb. Syst. 353. — Verrucaria 
Dufourei var. granitica Schaar. En. 218; Verrucaria 
pseudo-Dufourei Garov. Verr. 91. 

var. verrucosum Garov. — Verrucaria pseudo-Dufourei, 
var. verrucosa Garov. Verr. 93. 

Ad rupes calcarías in Gran Sasso. 

GEN. XL VIH. A r t l i o p y r e n i a Mass. 

(Man. I, 63; II, 53) 

(177) * 1. A. CINERASCENS Mass. Cfr Man. II, 1. c. pag. 235. — 
Exs. Erb. crit. it. I, 949. 

Ad corticem Pistacia in silvis Apulia?, Castel del 
Monte. 
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(178) 2. A. c iNEREo-PRUiNOSA (Schasr.) K r b . P r g . 391. — Verru

caria? sp . Schaer. E n . 221 ; A r t h o p y r e n i a s t igmatol la 

Mass . S y m m . 119. — E x s . Anzi Lich. r a r . Ven. 127. 

Ad cort ices Phyttireanim in Apul ia . 

var . elabens Mass . S y m m . 120. — E x s . E r b . crit. 

it. II , 223, 372. 

Ad t r u n c o s Fagorum in Monte Colica (Comes et Sa-

v a s t a n o ) . 

(179) 3. A. OLIVÁCEA (Fr.) Krb . Syst . 371. — Verrucar ias sp . Fr . 

L. E. 348; Pyrenulae sp . S c h a e r . E n . 209. — E x s . Schaer . 

L H . 642. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gran Sasso. 

• 

Gen. X L I X . P y r e n u l a Adi. 

(Man. I, 59) 

(180) 1. P . LEUCOPLACA K r b . Syst . 361. — Ver ruca r i a a lba var. 

l eucoplaca S c h a e r . En . 219; P y r e n u l a Q u e r c u s Mass. 

Mem. 138. - E x s . Schae r . L H . 105. 

Ad t r u n c o s Qucrcuum in silvis A p u l i * . 

Gen. L. V e r r u c a r i a DC. 

(Man. I, 57; II, 52) 
• 

(181) 1. V. D U F O U R E I (DC). Krb . Syst . 346; S c h a e r . E n . 218. -

E x s . Schae r . LIT. 101. 

Ad r u p e s ca lcar ías in i n s u l a C a p r e a r u m ( P e d i a ) ; 

a d r u p e s in Mont ibus S tab ian i s (Savas tano) . 

(182) * 2. V. PURPURASCENS (Hffm.) Cfr Man. 1,1. c. 53. — Exs. 

Schae r . L H . 440. 

Ad r u p e s ca lcar ías in Gargano (Pedic.) ; in Monic Célica 

(Comes e t Savas t . ) ; in Mon t ibus S t ab i an i s (Dell'Osso). 

(183) * 3. V. RUPESTRis S c h r a d . Cfr Man. I, 1. c. 52. — Exs . 

Schae r . L H . 103. 

Ad r u p e s ca lca r ías in Gargano (Pedic.) ; in Cava dei 

Tirreni (Cesati). 

* var . calciseda Schae r . E n . 217, cfr Man. II, 1. c, 

234. — E x s . Schae r . LH. 104. 
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Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic) . 
(181) * 4. V. GALACTINA Mass. Cfr Man. II, 1. с. 234. — E x s . 

Anzi Lich. rar. Venct. 150. 
Ad rupes calcarías in Gran Sasso. 

(185) 5. V. FUSCA (Krplh.) Krb. Prg. 376. — Verrucaria plumbea 
J3 lusca Schaer. En. 216; Verrucaria olivácea Fr . L. E . 
438. - E x s . Schaer. LH. 643. 

Ad rupes calcarías In Monte Célica (Comes et Sa-
vastano); ad calces in Cava dei Tirreni (Cesati); ad tolos 
prope Neapolim. 

(186) 6. V. PLUMBEA (Ach.) Fr . L. E . 438; Krb. Syst. 348. — 
Verrucaria ccerulea Schaer. En. 216; Verr. fusca J3 
plumbea Anzi Ctg. 112. — Exs . Schaer. LH. 102. 

Ad rupes calcarías in Montibus Stabianis (Savastano). 
(187) * 7. V. MURALIS Ach. Cfr Man. I, 1. c. 52. - Exs . Schaer. 

LH. 441. 
Ad rupes calcarías et arenarias in Gargano (Pedic.) ; 

ad rupes calcarías in Montibus Stabianis (Sava
stano). 

var. confluens (Mass.) Krb. Prg. 378. — Verrucaria 
confluens Mass. Symm. 77. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic) . 
(188) * 8. V. CONTROVERSA Mass. Cfr Man. I, 1. c. 53. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Ped ic ) ; ad detrita 
murorum in Cam dei Tirreni (Cesati). 

(189) 9. V. CHLOROTICA Wallr . С о т р . 303. — Verrucaria elaeina 
a) chlorotica Krb. Prg. 371. — Exs . Rbh. L . E. 824. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic). 

(190) * 10. V. NIGRESCENS Schaer. Cfr Man. II, p. 234. — E x s . 

Schaer. LH. 439. 

Ad rupes calcarías in Monte Cassino; in Gargano, 
etiam ad arenarias (Ped ic ) ; in Cava dei Tirreni (Ce
sati); in Montibus Stabianis (Dell' Osso). 

(191) 11. V. HARRIMANNI Ach. Univ. 284 ; Krb. Prg. 381. — Anzi 
Lich. rar. Venet. 147. 

Thallus effusus, Icevigatus, ex timbrino viridescens. — 
Apothecia minuta, spìicerica, mox>cmersa, nigra, sarpe con-
flttentia. — Paraphyscs ramosa, articulatce. - - Asci ci 
spora; in nostro specillane destini. 

Acl rupes calcarías in Gargano (Pédic) . 
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OBS . Specimina garganica hujua speciei considerantes, apo

thecia semper ascia destituta, ac tantum paraphysibus ramosis 

conglutinatis plena invenimus, ita ut apothecia pro spermogo-

niis et paraphyses aterigmatum loco haberent. Qua observatione 

ad conjecturam adduci posaumus, unde transformationem sperino-

goniorum in apothecia, jam a cl. Tulasne in Ephebeia Cantábrica 

visam (Tulasne: Addenda nova ad Lichenographiam europream. 

Contiunatio nova decima in Flora 1875. Cfr Staid: Beitriige zur 

Entwickelungageschichte der Flechten. Heft. I, 38-41), frequentius, 

quam hue usque putabatur, in Lichenibus hermaphroditis occur-

rere credamus; quum parapliijses articulatm ramosie ad Verrucarias 

peculiares velut vera sterigmata, ac ideo apothecia ascis destituta 

(quae semper sunt júniora) velut spermogonia (quorum in parte 

inferiore thecsa sporifera serius gigni possunt) existimentur. 

Speciea Achariana (Univ. 284) non est ullo modo confundenda 

cum Verrucaria Harrimanni Sch&r. En. 216, ideat: Sagedia bys-

sophila Krb. Prg. 355. 

(192) 12. V. HYDRELA. (Ach.) Krb. Syst. 344. — Pyrenulae sp. 

Schger. En. 209 ; Verrucaria margacea Fr. L. E. 440. 

— Exs. Schaer. LH. 521 ; Anzi Lich. min. rar. 368. 

Ad rapes calcareo-ferrosas in Gargano (Pedic.) ; ad 

rapes calcarías in Monte Célica (Comes et Savastano). 

(193) * 13. V. FÜSCELLA. Turn. Cfr Man. II, 1. c. 234. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Cagnano) (Pedic). 

* var. V. glaucina (Ach.) Krb. Syst. 342. — Verru

caria? sp. Fr. L. E. 439. — Exs. Rbh. L. E. 466. 

Ad rapes calcarías in Apulia; in Gargano (Podia). 

(194) 14. V. MYRIOCARPA Hpp, Krb. Prg. 375. 

Ad rupes calcarías in insula Caprearum (Pedic); 

in Apulia. 

II. LICHENE3 HOMCEOMERICI Wallr. 

Fani. X . COLLEMEÌE. 

(Collemci Fr. (Th.) 1. c.) 

Sul-Fam. I. Collemacece (Fr.) Krb. Syst. XXIV. 

Gen. LI. C o l l e m a TIffm. 

(Man. I, 64 ; II, 56) 

(195) * 1. C. MULTiFiDüM Scop. Cfr Man. I, 1. c 55. — Exs. 

Scheer. LH. 418. 
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var. complicatimi Krb. Cfr Man. I, 1. e. 56. 
Ad saxa calcaría in Montibus Stabianis (Savastano). 
var. jacobcefolium (Schrank) Schser. En. 255; Krb. 

Syst. 409. - Exs . SchaBr. LH. 422. 
Ad terram muscosam in Apulia. 

(196) * 2. C. PULPOSUM Bernb. Cfr Man. I, 1. c. 55. — E x s . 
Scbser. LH. 425. 

Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic.) ; in Monte 
Célica (Comes et Savastano); ad terram muscosam in 
Cava dei Tirreni (Cesati). 

(197) * 3. C. CRISTATUM L . Man. II, 1. c. 236. — Exs . Scbser. 
LH. 417 ; Anzi Lidi . It. sup. 6. 

Ad terram muscosam in Gargano (Pedic.) ; in Sila 
(Ten. in Hrb.). 

(198) * 4. C. CHEILEUM Ach. Cfr Man. II, 1. c. 236. — Exs . 

Schaer. LH. 426. 
Ad rupes in Aspromonte (Ten. in Hrb.). 

(199) 5. C. TENAX (Sw.) Krb. Syst. 404. — Parmeliae sp. Ach. 
Meth. 2 3 2 ; Schaer. En . 254. — Exs . Schaer. LH. 427. 

Ad rupes muscosas in Majella prope flumen Orfentum. 
(200) 6. C. TURGIDUM (Acb.) Krb. Prg. 415. — Parmelise sp. 

Schaer. En . 258. — Exs . Schaer. LH. 433. 
Ad rupes muscosas in Gargano (Ped ic ) . 

(201) 7. C. FURVUM (Ach.) Krb. Syst. 406.— Lichen furvum Acb. 
Prod. 132; Collema rupestre J3 furvum Schaer. En. 252. 

Ad saxa calcaría in Monte Célica (Comes et Savast,). 

Gen. LII . S y n e c l i o b l a s t u s Trev. 

(Man. I, 65 ; II, 57) 

(202)* 1. S. FI.ACCIDUS Ach. Cfr Man. II , 1. c. 237. - E x s . 
Schaer. LH. 412. 

Ad truncos in Gargano (Pedic.) ; in Monte Célica 
(Comes et Savastano) ; in Aspromonte (Licopoli). 

var. hydrclus (Fw.) Krb. Syst. 413. 
Ad rupes calcarías in Apulia. 

(203) * 2. S. VESPERTILIO Lgthf. Cfr Man. I, 1. c. 56. - Exs . 
Schaer. LH. 418 ; Erb . crii, it, I, 525; Rbh. L. E . 128; 
Anzi Licb. It. snp. 4. 



240 I.ICHENES 1TAI.IAE MER1DIONALIS 

Ad truncos in Aspromonte (Ten. in Hrb.; Licopoli); 
in Gargano (Pedic). 

• 

Gen. LUI. Leptogium Fr. 

(Man. I, 67) 

(204) * 1. L. LACERUM Ach . ; Cfr Man. I, 1. c. 57. 

var. majus Krb. Syst. 418. — Exs. Schasr. L H 404. 
Ad rupes muscosas in Gargano (Pedic). 

(205) 2. L. CYANESCENS (Schser.) Krb. Syst. 420. — Collematis 

sp. Schaer. En. 250; Leptogium tremelloides (Fr.) Nyl. 
Syn. 124. - Exs. Scha3r. LH. 409. 

Ad truncos niuscosos in Aspromonte (Licopoli). 

(206) 3. L. MUSCIOOLA (Fr.) Nyl. Syn. 134. — Collematis sp. 
Ach. Univ. 660 ; Schasr. En. 248 ; Polycbidii sp. Krb. 
Syst. 421. — Exs. Schser. LH. 403. 

Ad thallum Stictce glomcruliferce Fr. parasiticum in 
Principato Ultra (Guss. in. Hrb.). 

(207) 4. L. coRNiGULARioiDES Bagl. Prosp. Lidi, della Toscana 

in N. Gior. Bot. it. Ili, 1871, p. 295. * 

« Thallus umbrino-fuscus, deciinibens, tereti-fìliformis, 

radiativi partitas, ramis gracilibus implexis, ni ti mis plu
rilingue dichotomice divisis, ut plnrimum in rosillas Í-S 

mili, latas dispositus. — Apothecia rara, sat parva, concava, 

excipulo thalloideo erecto, integro, crassiusculo, ore pàlli-

diore, discum rufcscentem omnino amplectenie. Asci et-

liptico-elongaii, 8-spori. — Paraphijses ascos superantes, 

adglidinatce, in apice incrassato-flavescentcs. — Spora; ci-

lipsoidece, in utroque apice paidlulum angustatce, plurilo-

ciliares, hi/alince. » 

Sterile ad rupes calcarías in Monte Cassino, et in 
Majella prope flumen Orfentum. 

OBS. Leptogium valde ad L. Schradcri Nyl. Syn. L33 accedit. 

Hiijus spccici ad caespitula abnormia referuntur specimina jani 

supposita Lichina Elisabelluc Mass. lccta a ci. Bar. V. Cesati et 

a nobis in Majella (Bull. Club alp. it. voi. VII, fase. 21 ; cfr 

Man. I, 1. e. 58). 
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Gen. LIV." L e c o t h e c i u m Trevis. 

(Man. II, 5 3 ) 

( 2 0 8 ) * 1. L. C O U A L L I N O I D E S (Hfím.). Cfr Man. II, 1. c. 2 3 6 . Exs . 

Anzi Lich. it. sup. 9 ; Erb . crit. it. II, 2 6 1 . 
Ad rupes calcarías in Gargano (Pedic.) ; in Monte 

Conterò, fide Rbh . 
var. mgrùmWiS. Krb. Syst. 398.—Exs. Scheer. LH. 2 2 6 . 
Ad rupes calcarías in Montibus Stabianis (Sava-

stano) ; in Cava dei Tirreni (Cesati). 

Sub-Fani. II. Oniphalaricee (Mass.) Krb. 

Gen. LV. S y n a l i s s a Fr. 

( 2 0 9 ) 1. S. S Y M P H O R E A (DC.) Nyl. Syn. 9 4 . — Synalissa ramu-
losa (Schrad.) Krb. Syst. 4 2 3 ; Syn. Acharii Trev. et 
Auct. ; Collema stygium e incisum Schaer. En. 2 6 0 . 

Cum Psora lurida et Endopijrenio rimescente commixta 
ad terram in Gran Sasso; ad rupes calcarías prope 
Castrum Friderici in Apulia (Castel del Monte). 

Gen. LVI. O m p h a l a r i a DE. et Mtg. 

(Man. I, 6 8 ) 

( 2 1 0 ) * 1. 0 . B D T R Y O S A Nyl. Syn. 1 0 1 . Cfr Man. II, 1. c. 2 3 7 . 

- Exs . Rbh. L . E . 4 1 9 . 

Ad rupes calcarías in Gran Sasso. 
( 2 1 1 ) 2 . O. N O T A R I S I I Mass. Symm. 5 7 . — Exs . Erb. crit, it, I, 7 4 4 . 

Ad saxa calcaría, Matine di Buvo in Apulia. 

III. LICHENES PARASITICI Krb. 

Gen. LVII . Co l l ida Mass. 

(212) 1. C. C L E M E N S (Tul.) Krb. Prg. 4 5 9 . -

ser. II, nr. 8 0 0 . 

Nuovo Giorn, Bot, Bai. 

Exs. Erb. crit, it. 
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Ad apothecia Placodii saxícola: in Gargano (Pedia). 

Gen. LVIII . Ccl idium Tul. 

(Man. II , 58) ... 
• 

(213) * 1. C. STICTARUM Tul. Cfr Man. I I , 1. c. 238. — Exs, 

SchaBr. LH. 550. 

Ad apothecia Sfidai piilmonaria: Ach. in Aspromonte 

(Licopoli). 

Gen. L IX . Pharc id ia Jirb. 

(Man. I I , 63) 

(214) * 1. P. CONGESTA Krb. Cfr Man. II , 1. c. 238. 

Parasitica in apothecia Lecanoraì suhfusca: Ach. in 

Monte Colica (Comes et Savastano). 

EXPLICATIO TABULÌE V I . 

Pig. A . AMFIIILOMA HEPPIANUM Miài. 

1. Tlieca sporifera. 
2. Paraphyses. 

3-5. Spora. 
» B . CALLOPISMA ARENAKIUM ScJiaer. var. parasitieum 

nob. 
1. Apothecium. 
2. Theca sporifera. 

3-4. Paraphyses. 
5-10. Spora. 

•» C. RICASOLIA OLIVÁCEA Bagl. 

1. Theca sporifera. 
2. Spora. 

» D . ACAKOSPOKA CESATIANA n. sp. 

1. Theca sporifera cum paraphysibits. 
2. Spora. 

» E . OPEGRAPHA MOUGÈOTII Mass. var. Pisana (Bagl). 
1-2. Apothecia. 

3. Theca sporifera. 
4. Paraphyses. 
5. Spora. 
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•• . • • • 

; • 1 • a 
: 

DEL MOVIMENTO PERIODICO SPONTANEO DEGLI STAMI 

NELLA RUTA BBACTEOSA DC. E NEL SMYRMUH 

BOTUNDIFOLIUM DC. NOTA DI L. MACCHIATI; 

: " ' ' ' ' ' " ' ' 

Dopo di avere letto le interessanti ricerche del signore 
Carlet sul movimento spontaneo degli stami nella Ruta 
(Comptes rendus, 1873, p. 538), ho creduto, in vista dello 
studio delle cause di questo fenomeno, di ripetere le osser
vazioni e di portare inoltre la mia attenzione sulle manife
stazioni del medesimo ordine che si producono nei fiori di 
diverse altre piante e • specialmente nel Smyrnium rottmdi-
folium DC. 

Secondo il sig. Carlet, ogni stame oppositisepalo dopo di 
essersi ricurvato sul pistillo, ritorna alla sua posizione ini
ziale, m a soltanto dopo che un altro stame oppositisepalo è 
venuto a mettersi in contatto con esso pistillo. L'evoluzione 
degli stami oppositipetali non incomincierebbe che allorquando 
tutti gli stami oppositisepali sono ritornati al loro posto. 

Avendo chiamato con e gli oppositisepali e con e' gli op
positipetali, crede che l'evoluzione degli otto stami avvenga 
nel seguente ordine: 

j?l ® 2 *-3 § 1 § J P » ® 3 

Non considera il caso molto frequente nella Ruta che 
può avere cinque petali e dieci stami. 

Ho anch'io verificato che l'evoluzione incomincia sempre 
dagli stami oppositisepali, m a tanto da destra a sinistra che 
da sinistra a destra, e queste diversità si verificano contem
poraneamente anche nei diversi fiori facenti parte di un me
desimo corimbo. Terminata l'evoluzione degli stami, essi 
non ritornano precisamente alla loro posizione iniziale, come 
dice il Carlet, ma fanno un angolo alquanto più acuto col-
l'asse fiorale. 

Pr ima che l'ultimo stame oppositisepalo si sia staccato 
dallo stimma, il primo oppositipetalo si è già messo da qual
che tempo in movimento. 
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Per semplicizzare indicherò gli stami oppositisepali coi nu
meri 1, 2, 3, 4 e gli oppositipetali coi corrispondenti I, II, III, IV. 

Dopo di ciò ecco, secondo le mie osservazioni, l'ordine 
col quale tutti gli stami si mettono successivamente in mo
vimento: 1, 2, 3, 4. I, II, III, IV; e quando il fiore ha dieci 
stami 1, 2, 3, 4, 5, I, l i , III, IV, V. 

Il primo stame oppositisepalo, una volta che abbia raggiunto 
10 st imma, vi r imane aderente per circa un'ora e 30 minuti; 
11 secondo si mette in movimento un'ora dopò del primo, e 
perciò "arriva a toccare il pistillo mezz'ora prima che il se
condo se ne sia staccato, per ritornare non precisamente, 
m a pressoché alla sua posizione iniziale; il terzo si comporta 
medesimamente rapporto al secondo, e così via per tutti gli 
oppositisepali e gli oppositipetali compresi: vi è soltanto un ri
tardo dall'ultimo oppositisepalo al primo oppositipetalo; dimo
doché quando gli stami sono otto, l'evoluzione si compie in 
circa dodici ore. E difatti: un'ora e circa trenta minuti im
piega il primo s tame oppositisepalo per percorrere il tratto 
che lo separa dallo st imma; un'altr 'ora e trenta minuti vi 
r imane aderente una volta ohe 1' ha raggiunto, ed altrettanto 
tempo impiega per ritornare indietro. Adunque il primo 
stame compie la sua evoluzione in quattr 'ore e mezzo; e ri
cordandoci che prima gli oppositisepali e poscia gli oppositipe
tali si mettono in movimento alla distanza di un'ora l'uno 
dall'altro, si dovranno aggiungere alle 4,30 altrettante ore 
quanti sono gli stami meno uno. E perciò nel caso in cui 
sono otto gli stami, l'evoluzione si compie in dodici ore, cal
colando a mezz'ora il ritardo tra il movimento dell'ultimo 
oppositisepalo e del primo oppositipetalo, e se sono dieci im
piegheranno 14 ore. 

Devo però aggiungere che i movimenti si compiono cosi 
celeri alla luce solare; mentre alla luce diffusa impiegano 
maggior tempo per compiere l'evoluzione staminale; si ren
dono poi pressoché nulli durante la notte. Non deve quindi 
sorprendere se in un fiore, essendo incominciata l'evoluzione 
nelle ore pomeridiane, non si completa se non il giorno ap
presso. 

Eccezionalmente due stami, ed anche tre contemporanea
mente, possono rimanere aderenti al pistillo, m a queste dif
ferenze devono dipendere da condizioni patologiche speciali 
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che h a n n o re so imposs ib i le il m o v i m e n t o in s enso inve r so di 

q u a l c u n o di ess i ; ed in q u a l c h e r a r o caso n o n p e r c o r r e n d o 

in u n p iano pe rpend ico la re si possono a n c h e i n t e r s e c a r e i 

i ì lament i . Da ciò de r iva che p e r s tabi l i re con prec is ione il 

ciclo b i sogna s tud ia r lo in mol t i fiori, e in condizioni d ive r se . 

L ' evo luz ione degli s t a m i opposi t isepal i , che in ogni c a t o 

p recede que l l a degli opposi t ipeta l i , incomincia a n c o r p r i m a c h e 

la corolla si s ia i n t i e r a m e n t e sp iegata . 

A v e n d o s p e r i m e n t a t o l 'azione del l 'e tere e del cloroformio, 

ho verificato c h e se v e n g o n o impiega t i a piccola dose , l 'evo

luzione h a t u t t av i a luogo, m a o r d i n a r i a m e n t e si a r r e s t a p r i m a 

di e s se re al t e r m i n e ; pe rò in q u e s t e condizioni , c o n f o r m e m e n t e 

a q u a n t o dice a n c h e il s ignor Carlet , cessa l ' emiss ione del 

polline. Se pe rò in poca quan t i t à , q u e s t e so s t anze n o n sono 

valevoli a d a r r e s t a r e i m o v i m e n t i , che anzi d a pr incipio li 

accelerano a l q u a n t o ; q u a n d o s i ano imp iega t e a forti dosi lt 

a r r e s t a n o c o m p l e t a m e n t e ; m a ciò c redo dovers i a t t r ibu i r e 

a l l ' a b b a s s a m e n t o di t e m p e r a t u r a c h e pos sono d e t e r m i n a r e o 

ad altri p e r t u r b a m e n t i fisiologici; e s a r e b b e a rd i to chi volesse 

ciò fare d i p e n d e r e dal loro m o d o di c o m p o r t a r s i a gu i sa di 

anestetici , del par i che pe r gli an ima l i . 

P r i m a di p r o c e d e r e ol t re ricorderò che c i a s c u n a p i a n t a 

ha i suoi limiti di t e m p e r a t u r a : pe r la g e r m i n a z i o n e , pe r 

r i n v e r d i m e n t o della clorofilla, pe r la decompos iz ione dell 'acido 

carbonico, pei m o v i m e n t i de l p l a s m a , pe r l ' a s so rb imen to fisio

logico del le radici , ed infine pe r la sensibi l i tà ed i m o v i m e n t i 

periodici. 

A m e b a s t a di p r e n d e r e a d e s a m e l ' influenza della t e m 

pe ra tu r a su l la sens ib i l i tà ed i m o v i m e n t i periodici . Nel la 

Sensitiva, ad e s e m p i o , si s a che cessa ogni m o v i m e n t o al la 

t e m p e r a t u r a di -i-15; e le oscillazioni delle foglioline lateral i 

de\VIledt/sarum gyrans n o n incominc iano c h e a + 2 0 . Ecco 

perchè l ' e te re a r r e s t a p r e s t a m e n t e il m o v i m e n t o degli s t a m i 

della R u t a . Il m e d e s i m o r i su l ta to h o del pa r i o t t enu to imp ie 

gando q u a l c h e m e s c o l a n z a frigorifera. 

È a d u n q u e probab i le che la magg io r p a r t e dei f enomen i 

attribuiti dagli au to r i a l l ' az ione degli anes te t ic i , si d e b b a n o 

ripetere a l l ' a b b a s s a m e n t o di t e m p e r a t u r a , g iacché pe r a n e s t e s i a 

s ' intende pr ivaz ione di sensibi l i tà , e t r a t t a n d o s i di p i a n t e oc

corre anz i tu t to p rec i sa re in che cosa si c rede che cons is ta la 



24Ü MOVIMENTO DEGLI STAMI 

loro facoltà di sentire, e poi vedere da quali sostanze ne sono 
private; e non starsene a vedere l'influenza, qualunque siasi, 
sulle piante di quelle sostanze che sono anestetiche per gli 
animali. Che cosa direbbesi di un fisiologo, che facendo 
assorbire del vino ad una pianta e descrivendone le conse
guenze le attribuisse all'ubriachezza? Non si è fino ad ora 
dimostrato, come qualcuno ha voluto ultimamente asserire, 
che tutte le sostanze protoplasmatiche contengano la stessa 
sostanza proteica, sede della sensibilità e che gli anestetici 
esercitino sempre la medesima azione sul plasma, anzi tutti 
gli argomenti rispondono in senso contrario. Prima di tutto 
non si possiede un' analisi esatta del protoplasma. Inoltre 
Darwin (Piante insettivore) cita moltissime sostanze velenose 
per gli animali, che non ebbero nessuna azione sulla Drosera, 
sulla quale egli specialmente le sperimentò. E lo stesso 
Bernard, che parla di una sostanza protoplasmatica primor
diale in cui risiederebbe l'irritabilità e la sensibilità iniziale 
dell'essere, poi soggiunge: Se il protoplasma stabilisce l'unità 
fisiologica dei due regni, dando un substratum di sensibilità, 
ciò non impedisce che ciascuno non reagisca secondo la sua 
propria natura. Egli, il Bernard, vuol concludere che l'etere 
ed il cloroformio agiscono nella stessa maniera sopprimendo 
la proprietà di reagire a tutti i tessuti; ed il Gayon (Azione 
dei vapori sulla fermentazione) dice che l'etere ed il cloro
formio sembrano agire come l'acido fenico e l'acido ciani
drico. Mi pars adunque di potere concludere non esservi 
niente di più indeterminato di questo quesito. 

Si attribuiscano quei fenomeni ad un abbassamento di 
temperatura e si troverà la spiegazione di tutto: si capirà 
come molti organismi inferiori che richiedono temperature 
assai basse, possano resistere all'azione dell'etere e del clo
roformio. Il Felz (Comptes rendus, 1877) fece dell'esperienze 
tendenti a dimostrare che il cloroformio non ha nessuna 
azione sulla setticità ne sui vibrioni del sangue putrefatto. 

Ho inoltre osservato 'che nel Smyrnium rotundifolium, i 
cinque stami si mettono alternativamente in movimento per 
avvicinarsi allo stimma, lasciarvi cadere il polline, ed in se
guito come nella Ruta tornano a ripercorrere il cammino in 
senso inverso; però in questo caso speciale non si stabiliscono 
rapporti di contatto tra l'antera e lo stimma, perchè in causa 
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della lunghezza dei filamenti rimangono sempre a qualche 
millimetro di distanza. 

Nella Saxífraga granulata i fiori diplostemoni presentano 
due cicli sovrapposti di stami, di cui l'uno è oppositisepalo e 
l'altro oppositipetalo; anche nei fiori di questa piànta, come 
nella Ruta, è sempre il primo ciclo staminale che si mette 
da prima in movimento. I movimenti in tutti i casi si com
piono allora anche che gli stami sono stati separati dal fiore 
con frammenti d'ovario. 

. . 81.1 

- ' . . . . . - - ' V i 

INTORNO AD UN'ANOMALIA DELLA ZEA MAYS L. NOTA 

DEL DOTT. G. CUGINI. 

Il Prof. Knop di Lipsia, il quale da qualche anno si oc
cupa di sperimenti sulla coltura delle piante in soluzioni 
acquose, ebbe ad osservare che facendo vegetare piante di 
Zea Mays in una soluzione nutritiva contenente una mesco
lanza di 5 parti di nitrato di calcio, 2 parti di nitrato di po
tassio, 2 parti di fosfato di potassio, 1 parte di solfato di ma
gnesio, coli'aggiunta di un poco di fosfato di ferro, otteneva 
individui normali e ben nutriti. 

Nel luglio del 1878 preparò una soluzione contenente le 
medesime sostanze nelle medesime dosi, colla differenza che 
invece del solfato di magnesio vi pose iposolfato della stessa 
base. 

Tutte le piante coltivate in questo liquido presentarono 
una singolare anomalia, consistente in ciò che in esse si 
formò solamente la spiga maschile, venendo ridotta la fem
minile a pochi fiori isolati alla base della maschile. 

Questo fatto venne comunicato dal Prof. Knop all'Acca
demia Scientifica di Sassonia, nei rendiconti della quale 
(t XXX) fu inserita la memoria di detto Autore. 

Il lavoro del Prof. Knop non venne però a mia cogni
zione se non quest'anno per la relazione che ne diede'il 
Prof. Delpino nell'Annuario scientifico ed industriale (anno 
XVI, 1879, pag. 653). 
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In tuie relazione il. Delpino accenna alle due ipotesi che 
possono farsi per la spiegazione del fenomeno, quella cioè 
di un'azione specifica e diretta dell'iposolfato di magnesio, 
e quella di un 'azione indiretta del medesimo, la quale si ri
ferisca ad un ostacolo posto alla regolare nutrizione delle 
piante di mais. Il Delpino indica altresì che l 'Autore pro
pende per quest 'ul t ima ipotesi,e reca a sostegno della me
desima la storia di due casi consimili in cui l 'aborto delle 
spighe femminee nel granturco dipese, in uno dall 'essere 
stata la stagione soverchiamente umida nel primo periodo 
della vita della pianta e soverchiamente asciutta nel secondo, 
e nell 'altro dall 'essere stato posto un seme di questa pianta 
in un terreno non lavorato e senza concime. 

Dopo la. let tura dell'articolo del Prof. Delpino, mi im
battei in alcune piante di mais affette dalla stessa anomalia 
osservate dal Knop e dal Delpino, le quali confermano pel 
modo con cui sonosi prodotte, la seconda ipotesi del Knop e 
la rendono molto attendibile. 

Ecco le circostanze in cui si produssero queste piante 
mostruose. 

Nel mese di febbraio di ques t 'anno feci seminare nella 
serretta propagatrice del R. Orto Botanico di Bologna molti 
semi di granturco in un piccolo vaso ripieno di terriccio, per 
averne delle pianticelle da usare nelle dimostrazioni scola
stiche. 

Questo vaso fu poscia abbandonato in un canto della 
serretta, ma siccome si continuò ad annacquarlo, le pianti
celle proseguirono nel loro sviluppo. Sul finire dello scorso 
mese di maggio, mi capitò fra le mani il vaso, ed allora 
trovai che quattro delle dieci o dodici pianticelle contenute 
in esso erano giunte a fiorire, e che tre di esse portavano 
soltanto una spiga di fiori maschili, muni ta alla base di due 
piccolissime spighe femminili formate da fiori imperfetti e 
terminate da un rudimento di spiga maschile, mentre l 'altra 
portava soltanto due piccole spighe femminili, una delle 
quali terminale e l 'a l tra laterale, senza traccia di fiori ma
schili. Il vaso fu in seguito portato in giardino, ed altre due 
piante giunsero a fiorire : queste portavano soltanto una 
spiga maschile ramificnta alla base, ma senza traccia di fiori 
femminili. 
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Per alcune di queste piante, 1' anomalia è identica a quella 
descritta dal Knop, per altre è differente, giacché in due degli 
individui ottenuti, la soppressione dell' infiorescenza maschile 
è completa, in un altro abbiamo il caso inverso, cioè la sop
pressione del regime maschile e di più la sua surrogazione 
con un'infiorescenza femminile. 

Avendo dunque ottenuto, da un lato individui con soli 
fiori femminili, dall 'altro individui con soli fiori maschili, il 
mais è divenuto nel caso da me osservato, una pianta per
fettamente dioica, ciò che mi pare una deviazione molto no
tevole ed importante. 

Non ho potuto lasciare le piante nel vaso per vedere se 
l'individuo femmina poteva sviluppare i suoi frutti, perchè 
evidentemente esse languivano e probabilmente sarebbero 
morte, sicché ho preferito svellerle e conservarle diseccate. 

Questi fatti che ho osservati costituiranno per me il 
punto di partenza di una serie di esperimenti che eseguirò 
nel prossimo anno al fine di verificare se sia sempre possi
bile determinare nelle piante di mais la soppressione dell'uno 
o dell' altro organo sessuale, facendole vegetare in particolari  

I Durante 1* impressione di questa, brevissima nota, ebbi ad osservare 
altri casi del l 'anomalia descritta, prodottisi in circostanze leggermente di
verse. Dei semi di mais erano stati seminati circa quaranta giorni addie
tro in alcuni vasi nella serretta propagatriee del l 'or to, insieme a delle 
spore di Ustilago Maydis Tnl. e 17. Fischeri Pass., per talune esperienze 
istituite dal Prof. Gibelli sulla propagazione di tali fungilli. Dopo un mese 
le pianticine vennero tolte dai vasi e t rapiantate in piena terra, ove rapi
damente si svilupparono fino a raggiungere le dimensioni di piante nor
malmente cresciute; giunte però a fioritura in questi ultimi giorni, mo-
straronsi affette dal l 'anomal ia su descrit ta. 

Anche in queste piante potevansi riscontrare i vari casi ; alcune ave
vano soltanto l'infiorescenza maschile, altre avevano soppresso il regime 
foniurinile, ma i rami inferiori dell' infiorescenza maschile portavano fiori 
femminei perfettamente costi tui t i ; al tre avevano completamente surrogata 
l'infiorescenza maschile con una femminile, e soltanto un individuo t ra 
normale. 

II caso che ora ho descritto ci dimostra che non e necessario pei- ol-
tonere l 'anomalia lasciare le piante di mais in condizioni anormali fino 
alla fioritura, ma che è lecito rimetterle in un ambiente ove possano 
rinvenire le opportune condizioni di sviluppo, senza che questo venga a 
dintniggere l'effetto prodotto dalla deficiente alimentazione avuta dalie 
piante nei primi periuJi della vita vegetativi . 
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condizioni. Quantunque possa ritenersi prematuro il faro 
ipotesi sulla natura di tali condizioni, mi preme osser
vare fin d 'o ra che nel caso da me studiato, tutta l 'anorma
lità delle condizioni ambienti consisteva nella insufficienza 
del terreno pel numero di piante che in esso crescevano. 
Infatti il vaso in cui queste furono seminate non aveva più 
di quindici centimetri di d iametro: le radici delle pianticelle 
avevano invaso tutto il terriccio in cerca di alimento, e gli 
individui maggiormente sviluppati non superavano i sessanta 
centimetri di altezza dal colletto all' estremità dell' ultima 
foglia, e questi, circostanza degna, a mio credere, di grande 
considerazione, erano affatto sterili. 

Da tutto ciò può forse concludersi, accettando l'ipotesi 
del Knop, che la causa di tali anomalie consiste in u n osta
colo posto alla regolare nutrizione delle piante, e precisa
mente, almeno nel caso mio ed in quelli osservati dal Dei-
pino, nella deficienza di materie alimentari apprestate alle 
piante, le quali non avendo potuto trarre da esse la quantità 
di materiale necessario a formare tutto 1? apparato sessuale, 
dovettero limitarsi a produrre o V uno o l 'al tro dei due 
sessi. 

Questa è la conclusione che sembra potersi t rarre dal
l 'osservazione dei fatti: l 'esperienza dovrà decidere se essa 
possa sostenersi. 

E. Orto Botanico dell' Università, di Bologna, il 9 giugno 1880. 

INTORNO AD UN MEZZO ATTO A RICONOSCERE SE I SEMI 

OLEIFERI SIANO ANCORA CAPACI DI GERMINARE. 

NOTA DEL DOTT. G. CUGINI. 

È noto che se si confronti l'attitudine che hanno le varie 
qualità di semi a mantenere per un tempo più o meno lungo 
il potere germinativo, si trova che i semi amilacei, quelli 
cioè in cui le cellule dei cotiledoni o dell 'endosperma sono 
ripiene d'amido, possono mantenersi inalterati e capaci di 
germogliare p>?r un numero d'anni piuttosto lungo, sebbene 
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var iabi le a n o r m a delle condizioni in cui essi v e n g o n o con

serva t i , m e n t r e i s e m i oleosi od oleiferi, quell i cioè in cui le 

cellule dei cotiledoni o d e l l ' e n d o s p e r m a sono r i e m p i t e di m a 

ter ie g r a s s e , p e r d o n o con g r a n d e facilità il p o t e r e g e r m i n a 

tivo, s icché dopo d u e o t r e a n n i n o n p o s s o n o p iù sv i luppa r s i 

se v e n g o n o pos t i ne l t e r r e n o . 

Ora , s a r e b b e cosa mol to i n t e r e s san t e , t a n t o dal la to scien

tifico, q u a n t o , e più, da l la to del la p ra t i ca agricola, il s a p e r e 

d a che d i p e n d a ta le differenza, e d il p o s s e d e r e u n m e z z o 

capace di i nd i ca re se i s emi , s p e c i a l m e n t e gli oleosi, p o s s a n o 

g e r m i n a r e , a v v e n e n d o s p e s s o c h e u n agricol tore acquis t i 

s e m e di c a n a p e , d i lino, d ' a r ach ide , di colza ecc. il q u a l e , 

p e r e s se re già d a a lcun i a n n i s e p a r a t o dal la p i a n t a m a d r e , 

n o n è p iù capace di g e r m o g l i a r e . R i g u a r d o ai s e m i oleosi, g ià 

da var i a n n i fui condot to a fare q u a l c h e suppos iz ione , g iac

che r i f le t tendo alle modificazioni che pos sono avven i re ne l la 

cos t i tuz ione di tali s emi a b b a n d o n a t i a se , p e n s a i c h e sot to 

l 'azione del l 'oss igene a tmosfer ico , il q u a l e v iene c e r t a m e n t e 

assorb i to da i s e m i s taccat i da l la p i an t a , in pr incipio p e r l'at

tività fisiologica d a ques t i conse rva t a , poi p e r fatto di diffu

sione, le m a t e r i e g r a s s e c h e si t r o v a n o n e l s e m e po t e s se ro 

ossidars i , t r a s f o r m a n d o s i p a r z i a l m e n t e o c o m p l e t a m e n t e in 

acidi grass i , p e r cui v e n e n d o s o s t a n z i a l m e n t e a l t e r a t a la co

s t i tuzione ch imica del le m a t e r i e d e s t i n a t e a n u t r i r e l ' e m b r i o n e 

m e n t r e s i sv i luppa , q u e s t o n o n p o s s a p i ù sv i luppars i e d a r 

luogo al la n u o v a p i an ta . 

P e r verif icare se v e r a m e n t e le cose s t e s se ro in ta l gu i sa , 

presi a l c u n e spec ie di s e m i oleiferi conse rva t i d a va r i a n n i , 

e dopo e s s e r m i acce r t a to c h e a n c h e posti ne l le p iù favorevoli 

c i rcostanze n o n g e r m i n a v a n o , cercai di d e t e r m i n a r e con u n o 

dei m e t o d i u sua l i se il g r a s s o c o n t e n u t o nei s emi fosse i r r an 

cidito. T rova i c h e lo e r a in tu t t i . Negl i a n n i s eguen t i , ebbi 

occasione di r i p e t e r e tali s p e r i e n z e e n e o t t enn i s e m p r e lo 

s tesso r i su l ta to , s icché a v e n d o a l t res ì verificato c h e nei s e m i 

recent i il g r a s s o n o n è r anc ido , m i c redet t i au to r i zza to a for

m u l a r e q u e s t a conc lus ione : ogniqualvolta un seme oleifero ha 

la materia grassa irrancidita, non germina. L e spec ie s u cui 

spe r imen ta i ne i diversi ann i , sono il r ic ino, il colza, la ca

nape , il p a p a v e r o sonnifero, il l ino, l ' a r ach ide , la vi te , il gi

rasole. 
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Ottenuto questo risultato, mi posi alla ricerca dì un me
todo che potesse anche praticamente servire all'agricoltore 
per riconoscere se un seme oleifero sia capace o no di ger
mogliare, o, in altri termini, di riconoscere se la materia, 
grassa contenuta in un seme sia o no irrancidita. 

Per questo mi valsi del metodo ideato dal prof. Casali 
per riconoscere la rancidità degli olii, modificandolo in modo 
da renderlo il più che si potesse facile e spicciativo. 

Il reagente da adoprarsi è, com'è noto, la soluzione ete
rea di rosanilina, la quale si prepara sciogliendo una certa 
quantità di fucsina nell'acqua, trattando la soluzione con soda 
caustica od ammoniaca, in quantità sufficiente per decolorare 
completamente la fucsina, aggiungendo dell'etere solforico 
che si agita fortemente in contatto della soluzione, e final
mente decantando l'etere dopo che è venuto a galla. Questo 
etere che tiene sciolta la rosanilina, vuol essere conservato 
in una boccia a tappo smerigliato che si manterrà sempre 
piena perchè il liquido non si trovi a contatto dell'aria. 

Per fare il saggio, si prendono alcuni dei semi sospetti 
e, dopo averne levata la buccia, si triturano in un picco'o 
mortaio di vetro, in modo da ridurli in pasta. Si versa poscia 
nel mortaio una piccola quantità di alcool e si continua a 
macinare por qualche momento il tutto col pestello. L'alcool 
che ha sciolto così la materia grassa e gli acidi, se vi sono, 
si decanta dopo qualche minuto di riposo in un tubo da 
saggi e vi si aggiunge una quantità eguale del reattivo. Si 
agita fortemente il tubo, ed allora, se l'olio era rancido, il 
miscuglio assume una colorazione rosso-violacea tanto più 
intensa quanto più forte era il grado di acidità dell'olio con
tenuto nel seme, mentre rimane incoloro se l'olio non era 
alterato. 

Questo metodo che io propongo, è, come ognun vede, 
semplicissimo e può essere posto in pratica anche da per
sone che non abbiano alcuna famigliarità colle manipolazioni 
chimiche. In se stesso il metodo che ho indicato per ricono
scere se la materia grassa dei semi oleosi sia irrancidita, non 
è nuovo, ma l'ho preferito perchè per mia esperienza lo posso 
dichiarare il più sensibile ed il più pronto; ciò che non ho 
trovato nemmeno in opere speciali e recenti si è che i semi 
oleosi perdono la facoltà germinativa quando irrancidiscono. 
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Rimane a studiare in qual modo l'acidità acquistata dai grassi 

dei semi uccida l'embrione, e questo mi propongo di fare in 

seguito. Intanto ho voluto render noto il metodo che ho tro

vato di riconoscere se i semi oleosi abbiano o no perduta la 

facoltà di germogliare, perchè mi è sembrato che esso po

tesse rendere qualche servigio al coltivatore dei campi. 

Orto Botanico della R. Università di Bologna, giugno 1880. 
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Atti della Società crittogamologica italiana residente in Mi
lano. Voi. II, dispensa II. Ililano, 1880; in-8, da pagina 
141 a pagina 251 con due tavole. 

In questo fascicolo troviamo : 

11 verbale dell'adunanza tenuta in Roma il 23 Marzo 1880. 

Un lavoro dei signori F. Baglietto e A. Carestia che ha per ti

tolo « Anacrisi dei Licheni della Valsesia ». Sono citate 283 specie, per 

ciascuna delle quali oltre molte indicazioni bibliografiche trovasi la cita

zione precisa del luogo ove è stata raccolta. Gli Autori dichiarano di ri

tenere per nuove Je arguenti specie e varietà : Acarospora flavo-rubens. — 

A. Valdobbiensis. — Lecanora protecta. — L. sororia. — Gyalolechia glau-

cescens. — Rinodina ocellulata. — Callopisma diphyodes fi Gneissii. — Ca-

Ucium pusillam fi parasitaster. — Rhizocarpon grande fi abnorme. — Le-

cldea contorta fi disiccta. — L. sphaerospora — L . oblita. — Weitenwebera 

latebrosa. — Sagedia calcixeda. — S. athallina. — Microtlielia versispora. 

-• Arthopyrenia subalbicans. — Karschia Sphyridii fi epiconcoìor. — 

Xenosphaeria croceae. 

RtzzozEuó, G. — Alcune piante da aggiungersi alla flora ve

neta. Padova, 1879 ; in-8. di 6 pagine (Estratto dal Bullet-

tino N. 2 della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali). 

L'A. cita le seguenti piante che da lui per la prima volta sono state 

trovate nelle provincie venete : 

Grammitis kptophylla — Aspleniam lanccólatum — Belleealia trifoliata 

— Trifolium Bocconei. 

Nuove per alcune provincie : 

Asplenium septentrionale — Polystichum rigidum — Phleum alpinum — 

Garcx alpestris — Ghamqeórchis alpina — Ghrysantjiemum montanum — 
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JSchinops sphacrocephalus — Centaurea nigrescens var. albiflora — Phy-

teuma comosum var. vélutinum — Myosotis sylvatica — Scrofularia alata 

— Isopyrun tlialictroides —; Dianthus Armeria var. uniflorus — Draba mn-

ralis — Trifolium subterraneum. 

A. Goiran iu seguito alla pubblicazione del Bizzogero ha fatto inserire 

un articolo nel Corriere delia Settimana di Verona intitolato : Appunti pa

la flora di Verona, nel quale aggiunge alcune notizie riguardanti le seguenti 

specie : 

Ghamaepeuce alpina Rich. — Myosotis sylvatica Hoffm. — Scrofularia 

alata Gilib. — Draba muralis L. — Trifolium subterraneum, L. 

BORZÌ, A. — Sugli spermazj della Ilildebrandtia rivularis, Ag. 

Messina, 1880; in-8. di 6 pagine con una tavola (Estratto 

dalla Eivista Scientifica, anno I , n. 1). 

Sono descritti e figurati dei corpuscoli che trovansi alla superficie del 

tallo della Hildebrandtia rivularis raccolta nei ruscelli di Vallombrosa. 

L'A. ritiene che detti corpuscoli sieno veri spermazii, e le parti del tallo 

dalle quali essi traggono origine sieno sori spermaziofori od anteridiì. 

CADORNA, C. — Vita e scritti di Carlo Bagnis. Roma, 1880; 

in-8. di 64 pagine. 

Como lo dice il t i tolo, in questa pubblicazione è narrata la vita e la 

carriera scientifica del dott. Carlo Bagnis morto ad Aisone (provincia di 

Cuneo) la sera dei C agosto 1879, nell'età di anni 25. Sono enumerate le 

sue pubblicazioni, la maggior parte delle quali riguardanti argomenti bo

tanici. Infine sono riuniti varii articoli pubblicati da diversi periodici 

tosto che fu conosciuta la notizia della morte del dott. Bagnis. 

CATTANEO, A. — Crittogamia. Elenco delle Alghe della pro

vincia di Pavia. Milano, 1880; in-8. di 12 pagine (Estratto 

dai 'Rendiconti del E. Istituto Lombardo. Serie II, voi. XIII, 

fase. VI-VII.) 

L'A. pubblica un catalogo delle Alghe della provincia di Pavia, in 

questo primo elenco comprendente una centuria sono comprese tre classi, delle 

Diatomophyceae, delle Phycochromophyceae, delle Cldorophyllophyceae. 

CATTANEO, A. — Tentativi di innesto di Picchiola nelle Viti. 

In-8. di 3 pagine. 

In questo scritto l 'A. narra che il Goethe asserisce di aver riscontrato 

in tempo d'autunno, sul fondo di parecchie ulceri vaiolose della vite, un 

funghetto del genere Phoma, le di cui spore innestate nella successiva 

primavera su tralci sani ebbero possanza di ammalarle, e ne deduce che 

il Phoma è la forma ibernante del Sphaceloma ampelinum, De Bary. 

L'A. insieme al dott. 0 . Penzig ha tentato l'esperienza d'innesto, ma non 

l ' h a potuto ottenere: è descritto il sistema tenuto nel fare l'esperienza. 
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CESATI , V. — Sul Coleus montanus, Hochst. in pi. Abyssinicis 

Schimperianis, N. 2610 {Rendiconto della Beale Accademia 

delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, anno XVIII, 

fase. 12, dicembre 1879 ; da pagina 264 a pagina 266). 

Avendo l 'A. acquistati e fatti vegetare dei semi che dalla Ditta Charles 
Huber e C. si vendevano fino dal 1878 per semi di una Salvia originaria 
dell'Abissinia col nome di Salvia Schimperi, ha potuto determinare la pianta 
e constatare che invece di una Salvia si tratta di un Còleus e precisamente 
del G. montanus Hochst. Viene data una dettagliata descrizione della specie. 

COMES, 0 . — Ricerche sperimentali intorno all'azione della 

luce sulla traspirazione delle piante. Napoli, 1879;in-4. di 

16 pagine (Estratto dal Rendiconto della Beale Accademia 

delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli). 

L'A. dà soltanto il sunto di una memoria che promette di pub
blicare. Sono riferiti i risultati di molte esperienze fatte in ordine ad una 
triplice serie. 

1. « Per dimostrare evidentemente 1' azione della luce sulla traspira-
» zione delle piante. 

2. « Per determinare la quantità di vapore acquoso emessa dagli or-
» gani diversamente colorati sotto l'influenza della luce, e dei raggi dello 
» due metà dello spettro solare. 

3. « Per conoscere, infine, la traspirazione degli organi verdi in un ambien-
» te, a cui si sottraessero o quei raggi luminosi che si mostrano assorbiti nello 
» spettro della clorofilla, oppure quelli di una metà dello spettro solare. » 

Tralasciamo di render conto delle esperienze, lo che faremo quando sarà 
pubblicata la memoria per intiero, e riferiamo soltanto le conclusioni de
dotte dall' A. stesso. . 

1. « La emissione del vapore acquoso fatta dalla pianta non solamente 
» è sottoposta all' azione di agenti, che influiscono sulla evaporazione or-
» dinaria di una libera massa d'acqua, ma risente benanco l'influenza 
» della luce: ond'è che, a parità di condizioni, una pianta traspira più alla 
» luce che nel buio. 

2. » L'azione esercitata dalla luce sulla traspirazione, cresce in ragione 
» della sua intensità : quindi a parità delle altre circostanze, poco dopo il 
» mezzogiorno la traspirazione è al suo massimo. 

3. « La luce di tanto favorisce la traspirazione, per quanto ne resta 
» assorbita dalla sostanza colorante dell' organo : laonde a parità di con-
» dizioni, traspira più quell' organo che è più intensamente colorato, ed 
» emette più acqua quando è esposto ai raggi di quella parte dello spet-
» tro solare ove assorbe più luce. 

4. « Sono favorevoli alla traspirazione di un organo solamente quei 
» raggi lumiuosi dallo stesso assorbiti, e non quelli inattivi : quindi la 
» traspirazione di un organo, a parità di circostanze, e minima sotto l'in-
» fluenza dei raggi del coloro che coincide con quello dell' organo, ed è 
» massima sotto l'influenza di raggi complementari, 
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SACCARDO, P . A. — Michelia. G o m m e n t a r i i i m Mycologicum fun

gos in p r i m i s i tálicos i l l u s t r ans . N u m . VI. Patavii, 1880; 

in-8. di 176 pag ine . 

Io questo fascicolo si trovano i seguenti lavori : 

SACCARDO, P. A. Conspectus gemerum fungorum Italiae inferiorum, 
nempe ad Sphaeropsideas, Melanconieas et Hypliomyceteas pertinentium, 
systemate sporologia) dispositorum. 

Fungi gallici ledi a ci. viris Bruhaud, Letendre, Malbranche, Therry 
v. editi in Mycotheca gallica G. Boumegueri, Series II. 

Fungorum exlra-europaeorum pugillus. 
Fungi Dalmatici pauci ex Iteri), celebr. B. de Visioni, addito uno al-

terove mycete ex Anglia et Pannonia. 
Fungi veneti novi v. critici v. Mycologiae Venetae addendi, Series XI. 

• • 

NOTIZIE. 

* 

• 

Il Dott. Celdkovsky è stato nominato professore di botanica all 'uni
versità di Praga. 

Si annunzia la morte di Schimper, celebro briologo e paleontologo, 
professore a Strasburgo. 

È morto in età di soli 35 anni il Dott. Schaeffer, direttore dell'orto 
di Buitenzorg nell'isola di Giava. Gli e stato sostituito nell'ufficio il 
Dott. Treub. 

È morto in età di 76 anni a Brunswick, Teodoro Hart ig. E in età 
ancora fresca Andersson, il noto viaggiatore e botanico svedese. E in Ger
mania in età avanzatissima, Ruchinger e Hinterhuber. 

Il Marchese R. Ricci ha trovato presso Caldarola nelle Marche ì'An-
thoxanthum aristatum, Boiss. 

II. Conte U. Martelli di Firenze ha scoperto colà una forma brevistyla 
del Narcissus poeticus, con tut t i gli stami sporgenti e con lo stilo rinchiuso. 

Il Dott. Rostan di Perrero di Pinerolo ha stampato un elenco di piante 
delle Alpi Cozie, che invia a coloro che desiderassero procurarsele. 

T. C. 
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FLORAE FAVENTINAE TENTAMEN, AUCTORE L U D O V I C O 

C A L D E S I O (Finis). 

C I A S S I S II . - M O N O C O T Y L E D O N E A E . 

ORI>. L X X V I I I . — Najadaceae, Pari. 

Potamogeton crispum, L. sp. 183; Pari. fi. it. 3. p. 63i; 

Comp. fi. it. 202 ; le. Fontinalis crispa, Bauli. ìiist. 3.p. 778. 

In fossis et in lacusculo dei Canalacci in Sartia. £ 

P. pectinatuin, L.; Pari. I. c. 640; le. Coss. et Germ. ail.fl. 

par. lab. 34. f. 4, 5. 

In canali alla Cà bruciata in Errano. % 

Zannicliellia palustri^ L.; Pari. I. e. 645; Comp. fi. it. 203; 

le. Mieli, nov. pi. gen. lab. 34. f. 1. 

In stagnis di Moronico, M. della Pietra, Montecchio, Er

rano. % 

Z. dentata b pedicellata, Pari. I. e. 646 ; Comp. fi. it. 203; 

le. Mieli. I. e. f. 2. 

In aquis stagnantibus di Pidevra, M. Mauro. £ 

Lemna minor, L. ; Bertol. fi. it. 1. pag. 125 ; Pari. I. e. 669 ; 

Comp. fi. it. 208 ; le. Vaili, bot. par. tab. 20. f. 3;Lenticu-

laria, Mieli. I. e. tab. 11. f. 3. 

In stagnis di Pidevra, Serra. M. Mauro. 0 ' 

ORD. L X X I X . — Lemnaceae, Duby. 

Nuovo Giorn. Bot. Ital. 17 
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ORD . L X X X . — A l i s m a e e a e , L. C. Bich. 

A l i s m a P i a n t a l o , L.; Bor. fi. centr. 2. 594; «, Gren. et Godr. 

fi. fr. 3. p. 165; Comp. fi. it. 198; l e . Matth. (1598) 376. f. V. 

j3 l a n c e o l a t u m , Gren. et Godr. I. c.; Comp. fi. it. 198; 

Bor. l. c. 595 ; l e . Dod. pernpt. 606. 

I n fossis di Sartia ; J3 circa F a v e n t i a m , in Sarna, Castel-

raniero, Monteccliio. % 

ORD . L X X X I . — O r c l i M a c e a e , Lindi. 

O p l i r y s a r a n i f e r a , Huds.; a , Bertol. fi. it. 9. p. 586; Gren. 

orch. Toul. 6 ; Tari. fi. it. 3. p. 530 ; l e . Vaili, hot. par. tàb. 

31. f. 15, 16. 

J3 a t r a t a , Gren. fi. jur. 755, et orch. Toul. 7; Bari. I. 

c. 533. 

I n pascu i s di S. Marnante, Errano, Serra ; J3 Errano, Ca-

stelraniero, Montana, Serra. 

O. p s e u d o - a p i f e r a : tepal is e x t e r n i s ovato-oblongis , pa t en -

t iss imis , albis , ne rv i s 3 v i r id ibus , m e d i o colore dens iore ; 

b in is in te rn i s anguste linearibus, vi l losiusculis , v i r id ibus , 

m a r g i n e revolu to , gynostemii alliludineni attingentiius vel supe-

rantibus ; label lo viridi-luteolo, villoso, convexo , bigibboso, 

in disco subve lu t i no m a c u l i s g labr i s no t a to , qu inque lobo , 

lobis d e p e n d e n t i b u s , med i i s m a r g i n e g labr i s , lobo antico 

reflexo in a p p e n d i c u l a m g l a b r a m d e s i n e n t e , gynos temi i 

r o s t r o e longato flexuoso. F l o r e t Maio, Iun io . 

I n sylvaticis di Pergola, Castelraniero. % 

OSSERV . Differisce q u e s t a specie dall ' apifera, cui è so

mig l i an t i s s ima , pei tepa l i i n t e rn i a s sa i p iù l u n g h i ed an

gust i , n o n che pel colore del label lo . L a sospe t to u n 

ibr ido dell ' apifera e dell ' aranifera, b e n c h é d ' e n t r a m b e 

fiorisca p iù t a rd i . 

O. a p i f e r a , Huds.; Bertol. I. e. 582 ; Pari. I. e. 538 ; Comp. fi. 

it. 192; l e . Seg. pi. ver. 3. toh. 8. f. 2; Coss. et Germ. atl.fl. 

par. tab. 32. f. c. 

I n pascu i s di Errano, Castelraniero. 

O . B e r t o l o n i i , Morett.; Bertol. I. c. 593; Pari. I. c. 5i3 ; Comp. 

fi. it. 193 ; l e . Biv. sic, pi. cent. 1. tab. 3. 
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In sylvaticis et pascuis montis della Pietra, di Moronico, 

M. Mauro. % 

O. araelmites, Host; Pari. I. e. 545; Comp. fi. it. 192; le. Seg. 

l. e. tab. 8. f. 1; Coss. et Germ. atl. fi. par. tal). 32. f. D. 

fi oxyrhynchos, Pari. I. e. 5i6. 

In pascuis di Castelraniero, Errano, Moronico, M. della 

Pietra, M. Mauro, 8. Lucia delle Spianate; J3 M. della 

Pietra. 

Tinea cylindracea, Biv.; Pari. I. c. 454 ; Orchis secundi-

flora, Bertol. I. c. 533. 

In castaneto montis della Bicocca. %> 

Orchis Morio , L.; Gren. et Godr. fi. fr. 3. p. 285; Bertol: l. 

c. 524 ; a, Pari. I. e. 463 ; Comp. fi. it. ¿188 ; le. Hall. ic. tal. 

32. n. 1282. 

j3 albiflora, Pari. I. c. 464. 

In pratis et pascuis di S. Marnante, S. Biagio in Collina, 

S. Lucìa delle Spianate, Errano, M. della Bicocca, Bontana, 

Serra; J3 in Errano. 1? 

O. pietà, Lois. fi. gali. 2. p. 263 ; Gren. et Godr. I. c. 286; le. 

Lois. I. c. tab. 26. 

In herbidis di S. Marnante, 

O. coriopliora, L.; Comp. fi. it. 188; Poli. fi. ver. 3. p. 6; Gren. 

et Godr. I. c. 287 ; le. Hall. I. e. tab. 34. n. 1284 ; Vaili, 

paris. tab. 31. f. 30, 31, 32. 

j3 Polliniana, Spr.; Poli. I. c. 7, et hortprov. ver. pl.nov. 25. 

Ad sepes et in pascuis di Sarna, Bontana ; J3 Errano, 

Pidevra, M. Mauro. % 

O. tridentata, Scop. fi. cam. 2. p. 190; Pari. I. c. 476; Comp. 

fi. it. 188 : bracteis ovarium subaequantibus acuminatis. 

8 cercopitheca, Lam. enc. 4. p. 593; le. Hall. ic. tab. 34. 

n. 1275: bracteis brevibus acutis. 

In herbidis circa Faventiam, Castelraniero. 

O. tephrosanthos, Vili.; Bertol. I. e. 538; Pari. I. c. 482; 

Comp. fi. it. 189; le. Coss. et Germ. l. c. f. le; 0 . altera Oreades 

Cercopitecophora, Column. eephr. 320. 

In herbidis juxta viam di S. Marnante. %• 
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O. purpurea, Buda.; Pari. I. c. 487; Comjp. fi. it. 189; le. 

Vaili. I. c. tal). 31. f. 27, 28; Hall. I. c. tal. 30. 

fi Rivino-fusca, Timbal. mém. hybr. 16 f. 7: fìoribus sub

duplo minoribus. 

7 stenoloba, Coss. et Germ.; Pari. I. c. 48S; le. Coss. et 

Gemi. I. e. IL f.3:& varietate fi differì bracteis breviori-

bus, labelli laciniis angustioribus. 

In berbidis di S. Marnante, S. Biagio in Collina, S. Lu

cia delle Spianate, Sarna, Castelraniero, Pantana; fi S. Bia

gio in Collina; y S. Mainante. £ 

O. provhicialis, Ball).; Bertol. I. e. 546; Pari, l.c.491; Comp. 

fi. it. 189. 

In sylvaticis di Castelraniero, M. della Bicocca. £ 

O. laxiflora, Larnh.; Bertol. I. c. 549; Pari. I. c. 496; Comp. 

fi. it. 189 ; le. Vaili, paris. tal. 31. f. 33 et 34. 

Ad rivulum della Vallata in S. Marnante. % 

O. maculata, L.; Bertol. I. c. 554; Pari. I. c. 516; Comp. fi. it. 

190; le. Hall. I. c. tal. 31. n. 1278. 

fi saccifera, Pari. I. c. 517. 

In herbidis et sylvaticis di Castelraniero, ai Canalacci in 

Sarna; fi Castelraniero. 

Anacamptis pyramidalis, L. C. Pick.; Pari. I. c. 451; Comp. 

fi. it. 187; le. Hall. I. c. tah. 37. 

In pascuis di Sarna, Castelraniero, Pergola, M. Mauro. %• 

Serapias longipetalo-liingua, Gren. et Godr. li c. 279. 

In sylvaticis di Castelraniero. % 

OSSERV. Niun' altra Serapias sino ad ora mi è riuscito 

trovare in questi luoghi. Può essere che la S. longipetala 

e la S. Lingua sieno sfuggite all'occhio mio, ma ove dav

vero non vi esistessero, difficilmente potrebbesi ancora 

sostenere l'ibridità della S. longipetalo-Lingua. 

Plataiithera Infoila, C. L. Eich.; Pati. I. c. 411 ; Comp. fi. 

it. 183; le- Coss. et Germ. I. e. f. E. 

In sylvaticis di Castelraniero, Pidevra, rara. & 

P. clilorantlia, Custor. ; Pari. I. c. 413 ; Comp. fi. it. 183; le. 

Coss. et Germ. I. c. f. F. 

In sylvulis di Moronico, Castelraniero. % 
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Gymiiadenia eonopsea B. Br. ; Pari. I. e. 400 ; Comp. fi. it. 

IBI; le. Hall. I. e. tabi 29. 

In sylvaticis di Castelraniero, Cardo. %> 

Spìranthes autumnalis, C. L. Bich.; Berto!. I. e. 610; Fari. 

I. c. 374 ; Comp. f. it. 179 ; le. Testiculus odoratus minor, 

Dod. pempt. 239. 

In pratis et herbidis di Sama, Errano, Castelraniero. 

Listerà orata, B. Br.; Bertol. I. e. 616; Pari. I. c. 367; Comp. 

fi. it. 179; le. Hall. I. c. tab. 39. 

In herbidis et sylvaticis di Sama, Errano, Castelraniero, 

S. Buffillo. % 
• 

Epipactìs latifolia, Swartz; Beich. fi. exc. 133; Borì fi. centr. 

p. 651; le. Hall. I. e. tab. 44: foliis inferioribus late ovatis. 

In sylvaticis et pascuis di S. Lucia delle Spianate, Er

rano, Castelraniero, Pidevra, Pergola. % 

E. viridiflora, Beich. I. c. 131; Bor. I. e.-, praecox, foliis 

omnibus oblongis vel lanceolati?. 

In sylvaticis di Pidevra. £ 

E. micropliylla, Sivartz ; Beich. ì. c. 133 ; Bor. I. c. 652 ; 

Bertol. I. e. 622; Pari, l. e. 361. 

Ad ripas dei Canalacci in Sama. % 

Ccplialantliera pali cu C. L. Bich.; Pari. I. c. 319; Comp. 

fi. it. 177 ; C. grandiflora, Bertol. I, c. 626; le. Hall. I. c. 

tab. 45. 

In herbidis collium di S. Marnante, ad rivulum di Bi

scia prope viam della lana, in viridario delle Caser/randi, 

in monte Mauro. % 

C. rubra, C. L. Bich.; Bertol. I. e. 629 ; Pari. I. c. 350 ; Comp 

fi. it. 178; le. Hall. I. c. tab. 46. 

In sylvaticis di Moronico, Errano, Castelraniero, Pcrcjohr, 

M. della Bicocca. % 

L'inodorimi abortivum, Swartz; Bertol. I. c. 631; Pari. I. 

c. 314 ; Comp. fi. it, 177 ; le. Hall. I. c. tab. 38. n. 1288. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Moronico, Castel

raniero. 'Jp 
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ORD. LXXXII . — lridaceae, Lindl. 

Iris germanica, L.; Bertol. fl. it. 1. p. 232 ; Pari. I. c. 27i ; 

Comp. fl. it. 170; Ic. Plcnck ic. pl. med. tab. 34. 

In pratis montis della Pietra. 

Gladiolus segetum, Gawl; DNlrs. rep. fl. lig. 397 ; Pari. I. 

c. 203; Comp. fl. it. 169. tob. 20. f. 3. 

Inter segete» frequens ubique. 3= 

ORD. LXXXII I . — Melantliaceae, E. Br. ex parte. 

Colchicum autumnale, L.; Pari. I. c. 179 ; Comp. fl. it. 162 ; 

Ic, Plenclc l. c. tab. 279. 

In pratis et herbidis ubique. % 

OED. L X X X I V . Amaryll idaceae, Lindl. 

Narcissus Tazzetta, Lois. ; Pari. I. c. 139 ; Comp. fl. it. 160; 

Ic. Ouss. enum. pl. inar. tab. 15. f. 2. 

In arvis di Sarna prope paroeciam. 2= 

N. patulus, Pari. I. c. Iii? 

In vertice montis Mauri. % 
OSSERV. Noto dubitativamente questa specie, perchè, rac

colta in giugno, era in uno stato quasi irriconoscibile. 

N. incomparabilis, Curt. ; Bertol. fl. it. 4, p. 19 ; Comp. fl. it. 

158 ; Queltia incomparabilis, Pari. I. e. Ili ; Ic. Barr. ic. 

931, 932. 

ß flore pieno, Bertol. I. e. 20. 

Subspontaneus in declivibus di Persolino tum a cum ß. % 

N. Pseudonarcissus, L.; Bertol. I. e. 17; Comp. fl. it. 158; 
Ajax Pseudonarcissus, Pari. I. e. 107 ; Ic. Barr. ic. 930. 
fi flore pleno, Pari. I. c. 108; Ic. Barr. ic. 978. 
In pratis di Errano; fi in declivibus montium di Brisi-

ghélla. 2o 

Slernbergia lutea, Gawl.; Bertol. I. c. 25; Pari. I. c. 94; 

Comp. fl. it. 156; le. Barr. ic. 983. 

In pratis di Persolino. %• 
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ORD. L X X X V . — Dioscoreaceae, Lindi. 

Tamus communis , L. ; Bertol. fl. it. 10. p. 355 ; Pari. I: c 
63; Ic. Lamie, ill. tab. 817. 

In dumetis di Moronico, S. Giorgio pi Cepparono, Castcl-
raniero. 

ORD. L X X X V I . — Asparagaceae, Rich. 

Ruscus aculeatus, L.; Bertol. I. c. 397 ; Pari. I. c. 29; Comp. 
fl. it. 148 ; Ic. Lamk. ill. tab. 835; Hort. rom. 1, tab. 8. 

In sylvaticis di Castelraniero, alibique. $ 

Danae racemosa, Mocnch ; Kunth enum.pl. 5. p. 277; Ic. Hort. 
rom. 1. tab. 10. 

Subspontanea in cultis di Errano. 

Asparagus tenuifolius, Lamia.; Bertol. I. c. 4. p. 147 ; Pari. 
I. c. 14; Comp. fl. it. 150; Ic. Matth. (1583) 1. p. 434. 

In sylvaticis di Sarna, Castelraniero, M. della Bicocca. %, 

A. ambiguus, DNtrs. rep. fl. lig. 401; Ic. Torn. moti, asp. 
tab. 5. f. A. 

In glareosis della Sentria ad radices montis Mauri legit 
Baccarini. %. 

ORD. LXXXVII . — Liliaceae, Pari. 

All ium magicum, Saint-Am. fl. agen. 134; DC. fl. fr. 6. p. 317; 
Ic. Saint-Am. I. c. tab. 10. 

In sylvis di Errano. 

A. neapolitanum, Cyr.; Bertol. I. c. 59; Pari. I. c. 2. p. 521; 
A. album, Santi viagg. M. Am. 1. p. 352. tab. 7. 

Faventiae in moeniis. % 

A. roseum, L. ; a, Bertol. I. c. 53; Pari. I. c. 522 ; Comp. fl. it. 
•139 ; Ic. Bitches, ail. rep. pi. ut. tab. 16. 
„ In pratis di Urinano, ad vias in Marzeno, Sarna, circa 
Brisighclla. £ 

A. pallens, L. ; Pari. I. c. 550. 
In arvis montium di Piolo. % 
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A. spliaeroceplialum, L.; Pari. I. c. 561; Comp. fi. il. 142; 
Bor. fi. centr. 628. 

In rupestribus di M. Mauro. 2s 

A. vincale, L.; Pari. I. c. 569; Comp. fi. it. 142 ; le. Mieli, nov. 

pi. gen. tao. 24. f. 1. 
fi compactum, Thuill. ; Comp. fi. it. 142 ; b, Pari. I. c. 570. 
Montium di Piolo in arvis; fi inter segetes di Caslelra-

niero, Quartolo. \ 

Museali Lelievrii, Bor. fi. cent. 2. p. 621 ; Cren, et Godi: fi. 

fr. 3. p. 219; le. Hyacinthus botryodes purp. Ili, Clus. liist. 

181: a M. botryoide differt partibus omnibus subduplo 

majoribus, foliis longioribus, pedicellis horizontalibus, nec 

reaexis post anthesim. 

In pratis di Per solino, in herbidis di l'ebano. % 

[VI. ìieglectum, Ghise, syn. 1. p. 411 ; Comp. fi. it. 137 ; Gren. 

et Godr. l. e. 218; Botryanthus neglectus, Pari. I. e. 502. 
Agrorum ad margines in llontana, et in pascuis montis 

della Bicocca. % 

M . raceniosvim, Mill. ; Comp. fi. it. 137 ; Gren. et Godr. I. e; 

Botryanthus odorus, Pari. I. e. 501 ; le. Hyacinthus bo

tryodes 1, Clus. I. e. 

In arvis et pascuis fere ubique. 3= 

M . comosum, Mill.; Comp. fi. it. 137 ; Gren. et Godr. I. e. 219; 
Leopoldia comosa, Pari. I. c. 491 ; le. Hyacinthus comosus 

Dod. pempt. 218. 
fi hebetatum, DNtrs. rep. fi. lig. 415; L. Calandriniana, 

Pari. I. c. 406. 

In pascuis et pratis frequens; fi S. Marnante, Errano, 

M. della Bicocca. % 

Bellevalia W e b b i a n a , Pari. I. c. 480; Comp. fi. it. 136. 

fi parvifiora : a forma typica discrepat florum colore di-

lutiore, pedunculis subdimidio brevioribus, corolla mi

nore 6 millimetra tantum longa, dum in « 8 millimetra 

attingit. 

In arvis et pascuis di S. Biagio in Collina, Sama, Er

rano, Castelraniero, Pidevra, Pontana, circa BrisigJiella, Serra, 

alibique vulgatissima ; fi ad viam della Serra. % 
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B. romana, Beich. fi. excurs. 105; Pari. I. e. 486; Com2). fi. 
it. 136 ; le. Hyacinthus Romanus, Seb. rom. pi. fase. 2. 
tab. 1. 

In pratis et pascuis di S. Marnante, S. Biagio in Collina, 
S. Lucia delle Spianate, Errano. %> 

Hyaciiitlms orientalis, L.; Pari. I. e. 4S3 ; Comp. fi. it. 135; 
le. Gius. hist. 174. 

In pratis di Persolino subspontaneus. % 

Ornitliogalum narbonense, L.; Bertol. I. e. 102 ; Pari. I. 
e. 447 ; Comi), fi. it. 132 ; le. Bod. pempt. 222. 

In pascuis agrorumque ad margines di Pergola, Errano, 
Morenico. %• 

O. umbel latum, L. ; Bor. fi. cenir. 2. p. 624 ; Pari. I. c. 434 ; 
Comp. fi. it. 131. 

In pascuis montis della Pietra. % 

O. divergens, Bor. I. c. 625 ; Pari. I. e. 436; Comp. fi. it. 131. 
In cultis et pascuis frequens. %• 

Gagea arvensis, B. et S.; Pari. l. c. 426 ; Comp. fi. it. 130. 
Frequens in arvis circa Faventiam in Sama, Errano 

et alibi. £ 

Lilium croceum, Chaix; Gren. et Godr. l. c. 182; Kunth en. 
pi. 4. p. 265; le. L. purpureum minus, Bod. pempt. 198. 

In sylvaticis montis della Bicocca, S. Lucia delle Spianate, 
Castelraniero, Pergola. % 

L. candidimi, L.; Pari. I. c. 406 ; Comp. fi. it. 128 ; le. Bod. 
I. c. 197 ; Plenclc ic. pi. med. tal. 273. 

In herbidis di Persolino subspontaneum. % 

Tnlipa praecox, Ten.; Bertol. I. e. 79; Bari. l.c. 387; Comp. 
fi. it. 127. 

In herbidis di Persolino. jjb 

Erytlironium Dens canis, L. sp. 437 ; Bertol. I. e. 77; Pari. 
I. e. 383; Comp. fi. it. 126; le. Buclies. atlas rep. pi. ut. 
tab. 17 ; Lam. ili. tab. 244. f. 1. 

In sylvaticis di S. Lucia delle Spianate, Castelraniero, 
Serra. % 
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ORD. LXXXVIir . — Juneaceae, Lindi, ex parìe. 

Juncus glaucus, Ehrh.; Kunili en. pi. 3. p. 316; Parli, c. 323; 
«, Comp. fi. it. 119; l a Leers fi. herb. lab. 13. f. 3. 

fi diffusus Kunth l. c. : culmo majore, inferne farcto, su

perne medulla lacunosa praedito, anthela conferta. 

In humentibus et ad rivulos in Sartia, Pidevra, Montcc-

chio ; fi cum x secus rivulum della lana in Pidevra. % 

J. paniculatus, Ropp.; Pari. I. c. 325 ; Comp. fi. it. 119 ; Greti, 

et Godr. I. e. 340: capsulis minoribus quam in J. glauco, 

subrotundis, nec oblongo-ellipticis ut in ilio. 

In palustribus di Errano, Castelraniero, Pidevra. %• 

J. effusus, L. ; Pari. I. c. 329 ; Comp. fi. it. 120; Leers l. c. 88. 

tab. 13. f. 2. 

Ad stagnum in Castelraniero, et in humentibus di Pi

devra. % 

J- conglomeratus, L.; Pari. I. e. 330; Comp. fi. it. 120 ; Leers 

l. c. 87. tab. 13. f. 1. 

Iisdem in locis ac praecedens. % 

J. lamprocarpus, Ehrh.; Pari. I. e. 339; Comp. fi. it. 121; 

le. Gramen junceum folio articulato aquaticum, Bauli, 

prodr. 12. 

fi viviparus, Gaud. fi. helv. 2. p. 552; le. Gramen jun

ceum folio articulato cum utriculis, Bauli. I. e. 

y repens, Pari. I. c. 

In palustribus di Errano, alibique ; fi in rivulo della 

lana in Pidevra ; y in glareosis del Marzeno prope Faven-

tiam, in uliginosis dei Canalacei in Sarna. $ 

OSSERV. Prossimo a questa specie ricevei dal De Nota-

ris nel 1875 un Juncus delle Paludi Terracinesi, cui nella 

scheda egli avea nominato J. pontinus colla seguente 

nota che vo' rendere di pubblica ragione in omaggio alla 

cara sua memoria: « Non va con alcuna delle specie 

della Flora Italiana. Foglioline del perigonio subulato-cu-

spidate tutte, capsula più lunga del perigonio, antere più 

lunghe dei filamenti. DNtrs. » 

J. compressus, Jacq. enum. stirp. vinci 60 et 235 ; Pari l. c. 

348 ; Comp. fi. it. 122 ; le. Barr. ic. 747. 

Ad rivulos in Sarna, S. Giorgio in Ceppavano. % 
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J. bufoni us, L.; Pari. I. c. 352; Comp. fl. it. 122; Ic. Barr. 
263 et 264. 

fi fasciculatus, Gren. et Godr. I. c. 352. 
In coenosis di Castelraniero, S. Giorgio in Ceppar avo; fi in 

Vespignano. © 

Luzula Forsteri, DC. ic. pi. Gall. 1; Pari. I. c. 294; Comp. 
fl. it. 118; Ic. DC. l. c. lab. 2. 

In sylvaticis di Castelraniero, M. della Dicocca, Serra. % 

Ti . campestris, DC; Pari. I. c. 304; Comp. fl. it. 118; Gren. 
et Godr. I. c. 355; Ic. Leers I. c. tab. 13. f. 5. 

In pascuis sylvaticis di Castelraniero, M. della Dicocca. %• 

L. multiflora, Le].; Pari. I. c. 306; Comp. fl. it. 118; Gren. 
et Godr. I. c. 356. 

fi congesta Gren. et Godr. I. e.; Pari. I. c. ; Comp. fl. it. 118. 
In sylvulis di Castelraniero, Pidevra ; fi in Castelraniero. 3= 

ORD. LXXXIX. — Araceae, Schott. 

A r u m italicum, Mill; Pari. fl. it. 2. p. 244 ; Bertol. fl. it. 10. 
p. 247; Comp. fl. it. 113; Ic. Hort. rom. 2. tab. 75; Zann. 
ist. tab. 239. 

Ad sepes et in herbidis ubique. % 

ORD. XC. — Typhaceae, DC. 

Sparganium ramosum, Buds. fl. angl. 401; Pari. fl. it. 2. 
p. 268; Comp. fl. it. 115 ; Ic. Bauli, theatr. 228. 

In fossis di Sarna. %• 

Typlia latifolia, L.; Bor. fl. centr. 2. p. 733 ; Gren. et Godr. 
fl. fr. 3. p. 333; Comp. fl. it. 114 ; Ic. Lam. ill. tab. 748. f. 1; 
Moris, hist. s. 8. tab. 13. f. 1. 

In stagno collium di Castelraniero. 

T. angustifolia, L.; Bor. I. c.; Gren. et Godr. I. c. 334 ; Comp. 
fl. it. 114; Ic. Lam. I. c. f. 2; Moris. I. c. f. 2. 

In coenosis amnis Marzeno circa Faventiam. 

T. minor, 8m. fl. brit. 3. p. 960; a, Bertol. fl. it. 10. p. 26; 
T. Laxmanni, Comp. fl. it. 114 ; T. minima, Gren. et Godr. 
I. c. 335 ; Ic. Coll. herb. ped. tab. 90. f. 1. 

In ripis amnis Lamone prope la Cartiera et ad molen-
dinum del Bosso in Poggio. % 
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• 

ORD. X C I . — Cyperaceae, DC. 

Carex divisa, Huds.; Pari fi. it. 2. p. 132; Bertol. fi. it. 10. 

p. 51; Comp. fi. it. 10-1; le. Barr. ic. 118. f. 1. 

In herbidis circa Faventiam extra portam Imolese. % 

C. vulpina, L. ; Pari. I. c. 151; Bertol. I. e. 63; Comp. fi. it. 

10i ; le. Midi. nov. pi gen. tao. 33. f. 13. 

In fossis circa Faventiam extra portam Bavegnana, in 

Sarna. ~? 

C. imiricata, L. ; Pari. I. c. 152 ; Bertol. I. e. GÌ ; Comp. fi. it. 

101; Greti, fi. jur. 831; le. Mieli. I. e. tal). 33. f. 11; Barr. 

ic. 20. f. Ili: foliis intense viridibus ; ligula oblonga ovato-

sublanceolata, margine libero millimetrum attingente, an

tico tenui, 1 vel 2 millimetris folii insertionem superante. 

Viarum ad margines in S. Lucia delle Spianate, secus 

lo Stradone Faventiae, in Pidevra. % 

C. divulsa, Good. ; Pari. I. e. 151 ; Bertol. I. e. 59 ; Comp. fi. 

it. 101; Gren. l. e. 835; le. Mieli, l. e. tal). 33. f. 10, 11; 

Barr. ic. 20. f. Il: a C. nutricata differt praesertim foliis 

pallidioribus et, ut recte monet Grenier, ligula ovato-sub-

rotunda, margine libero vix semimillimetrum aequante, 

antico plerumque crassiusculo atque ita in eirculum exca

vato ut infra folii insertionem decurrat. 

In herbidis et fossis circa Faventiam, in Santa, Errano, 

Pidevra, M. Mauro. % 

V. d ig i ta ta , L-; Pari. I. c. 174; Bertol. I. e. 80; Comp. fi. it. 

107; Leers l. e. 202. tab. 10. f. 4. 

In sylvaticis di Castelraniero, Serra. % 

C. praecox, Jacq.; Pari. I. c. 109; Gren. et Godr. fi. fr. 3. p. 412; 

Gren. I. e. 819; Bertol. I. c. 87 ; C. verna, Comp. fi. it. 106; 

le. Leers l. c. tab. 16. f. 5. n. I et II. 

fi umbrosa, Ilost ; Gren. et Godr. I. e. 413 ; le. Leers l. e. 

tu III. 

f. difformis, Gren. I. e. 850 ; C. sicyocarpa, Leb. ; Gren. 

et Godr. I. c. 413. 

In pascuis et pratis collinis frequens : J3 circa Faventiam ; 

forma difformis in sylvaticis di S. Lucia dello Spianate. £ 
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C. Halleriana, Asso; Pari. I. c. 172; Comp. fi. it. 107; Gren. 

et Godr. I. c. 416; C. gynobasis, Bertol. I. c. 00. 

In herbidis Collis vulgo dicti Monte di S. Lucia delle 

Spianate. % 

C. praetutiana, Pari. I. e. 182. 

In sylvaticis et pascuis di Castelraniero, Pantana. % 

C. acuminata, Willd. sp. pi. 4. p..300; Kunih e-xum. 2. p. 480 : 

a C. recurva differt squamis faemineis ovato-oblongis, acu-

minatis vel aristatis, utriculum saepe multo superantibus ; 

utriculis ovatis, acutiusculis, nec subgloboso-ellipticis : a 

C. serrulata statura minori; culmo superne scabriusculo; 

spicis brevioribus crassioribusque, interdum nutantibus; 

utriculis minus elongatis. 

In pascuis sylvaticis di Moronico, M. della Pietra, Castel

raniero, Pidevra. % 

C. recurva, Iluds. fi. angl. 413 ; Pari. I. c. 131 ; le. Leers l. c. 

tab. 15. f. 3. 

fi erythrostachys, Comp. fi. it. 108. 

y Micheliana, Sm. fi. hit 1001, et Comp. 154 ; C. ambleo-

carpa, Willd. sp. pi. 4. p. 307 ; le. Mieli, nov. pi. gen. lab. 

32. f. 12. 

In herbidis et pascuis fere ubique ; fi promiscue cum a 

y in sylvaticis di Castelraniero. % 

C. p e n d a l a , Ruds. ; Pari. I. e. 188 ; Bertol. I. c. 145 ; C. ma

xima, Comp. fi. it. 108 ; le. Moris. hist. sect. 8. tab. 12. f. 4; 

Barr. ic. 45. 

In fossis di Cepparano, in Sarna ai Canàlacci. %> 

C. distans, ~L.; Pari. I. c. 208; Bertol. I. c. 105; Comp. fi. it. 

110 ; le. Coss. et Germ. atlas fi. par. tab. 35. 

In herbidis humentibus et ad fossas circa Faventiam, 

in Errano, Castelraniero, Poggio, M. della Bicocca, alibique 

frequens. £ 

C. Iurta, L. ; Pari. I. c. 220 ; Bertol. I. c. 152; Comp. fi. it. Ili ; 

le. Leers l. e. tab. 16. f. 3; Moris. I. c. f. 10. 

fi composita: spicis faemineis inferne compositis. 

In rivulo di Biscia in Castelraniero, ad canales circa mo-

lendinum di S. Pocco, in Errano, in fossis di Sarna, Poggio; 

fi alla Croce del ferro in Sarna. % 
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Holoschoenus vulgaris, Link; Scirpus Holoschoenus, L. 
sp. 72; a, Bertol. fl. it. 1. p. 282; a, Pari. I. c. 95 ; a, Comp. 
fl. it. 100 ; Ic. Scirpoides, Mich. nov. pi. gen. tab. 31. 

fi viviparo-prolifer ; S. romanus fi, L. I. c. ?: calamis 
pluribus spithameis Miosis sterilibus fertilibusve e capi
talo sessili prodeuntibus. 

In fossis di Sarna; fi in coenosis ad amnem Marzeno 
prope Faventiam promiscue cum specie. % 

Scirpus lacustris, L.; Bertol. I. c. 280 ; Pari. 1. c. S9 ; Comp. 
fl. it. 99 ; Ic. Moris. I. c. tab. 10. f. 2. 

In alveo amnium Mar seno et Lamone circa Faventiam, 
in palustribus di Errano, Castelraniero, Pidevra, M. della 
Pietra. %> 

S. maritimus, L. ; Pari. I. c. 99; Comp. fl. it. 100; Bertol. I. 
c. 298 ; Ic. Scheuchz. agr. tab. 9. f. 9, 10 ; Moris. I. c. tab. 
11. f. 9. 

fi macrostachys, Willd. enum. hor. ber. 1. p. 78; Ic. 
Scheuchs. I. c. f. 7, 8. 

In rivulo della Cosina in S. Marnante, di Paderno (S. Gior
gio in Cepparano), di Biscia (Castelraniero) ; j3 cum specie 
in Cepparano. % 

Heleocharis palustris, B. Br.; Bertol. I. c. 305; Pari. I. c. 
01; Comp. fl. it. 97; Ic. Moris. I. c. tab. 10. f. 32. 

fi minor, Pari. I. c. 62. 
In fossis et rivulis di Sarna, Castelraniero; fi in Cereto. 

Cyperus Monti , L. fit. suppl. 102 ; Bertol. I. c. 272 ; Pari. I. 
c. 22 ; Comp. fl. it. 91 ; Ic. Mont. cat. stirp. agr. bonon. prodr. 
tab. 1. f. 2. 

Ad amnes Lamone et Marzeno circa Faventiam, secus 
canalem in Errano prope la Cartiera. £ 

C. flavescens, L.; Bertol. I. c. 261; Pari. I. c. 26; Comp. fl. it. 
• 94; Ic. Moris, hist. s. 8. tab. 11. f. 37. 

Ad rivulum della lana in Pidevra. Q 

C. fuscus b virescens, Pari. I. c. 28; fi, Comp. fl. it. 94; C. vi-
rescens, Hoffm. fl. All. 16 ; Willd. sp..pl. 1. p. 280; Ic. Leers 
I. c. tab. 1. f. 2; Moris. I. c. f. 38. 

In palustribus et fossis di Sarna, Errano, Castelraniero. Q 
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C. longus, L. ; Pari. I. e. 42 ; Comp. fi. il. 95 ; le. Pimeli ie. 

pi. nied. tab. 39. 

In rivulis della Cosina prope la Fogna, di Pademo in Cep-

parano, in canali circa la Chiusa comunale. % 

OED. XCII. — Grami naceae, Lindi. 

TRIB. I. — PHAL ARIDE AE, Kunth. 

Antl ioxant lmm odoratimi, L.; Bertol. fi. it. 1. p. 324; 

Pari. fi. it. 1. p. 58; Comp. fi. it. 37; le. Barr. ie. 121. f. 1. 

fi villosum, Crép. not. pi. Belg. 3. p. 30; b, Pari. l. e. 59; 

A. villosum, Por. fi. centr. 2. p. 697. 

In pratis et herbidis di Castelraniero et alibi frequens 

fi a Persolino. %. 

Holcus lanatus, L.; Bertol. I. e. 477; Pari. I. e. 63; Comp. 

fi. it. 64; le. Leers fi. herb. tab. 7. f. 6; Eoffm. BeutscM. fi 

(1804) tab. 12. f. 1. 

In pascuis et pratis di Castelraniero, Pidevra. % 

Plialaris brachystacliys, Linlc; Pari. I. e. 68; Comp. fi. it. 

36; Ph. nitida, Presi cyp. et gram. sic. 26; Bertol. I. c. 338. 

Agrorum ad margines in 8. Marnante, Cepparano, Ca

stelraniero, Quartolo, Monteccìiio, Montana, M. Mauro. © 

Ph. paradoxa, L. ; Bertol. I. e. 343; Pari. I. e. 72; Comp. fi. 

it. 36; le. Moris. hist. s. 8. tab. 3. f. 6. 

fi appendiculata Schult; Kunth enum. pi. 1. p. 33; Ph. 

pseudo-paradoxa, DNtrs. agr. aegypt. fragni. 11. 

In arvis montis della Pietra, Cepparano, Castelraniero, 

Quartolo, Montecchio; fi Castelraniero. Q 

OSSERV. Presso Morciano in Romagna lungo la strada 

che conduce a Cattolica cresce la Ph. truncata, Guss. 

Plileuin pratense, L. sp. 87; a, Cren, et Oodr. fi. fr. 3. 

p. 446; Pati. I. e. 80; Comp. fi. it. 38; Leers l. e. 16; le. 

Barr. ic. 22. f. 2; Leers l. c. tab. 3. f. 1. 

fi nodosum, Grcn. et Godr. I. c. ; Ph. nodosum, L. sp. 88; 

Leers l. e. 17; le. Barr. I. e. f. 1; Leers l. e. f. 2. 

y Bertolonii, BC. cat. hort. bot. monsp. 132. 

In pratis di Errano; fi in pascuis et ad vias di Ceppa

vano, Castelraniero, Quartolo ; y in pascuis et sylvaticis di 

S. Lucia delle Spianate, Castelraniero. 
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Pli. asperum, Jacq.; Bertol.%. c. 355; Pari. I. c. 81; Comi), 
fi. it. 38; Ic. Barr. ic. 28. f. 2. 

Viarum ad margines Faventiae extra portam Montanara, 
in arvis di Errano, haud frequens. © -, 

Crypsis sclioenoiiles, Lamie; Bertol. I. c. 365; Purl. I. c. 92; 
Comp. fl. it. 38; Ic. Barr. ic. 51. 

Ad vias collium di S. Giorgio in Ceppavano. © 

Alopecurus agrestis, L.; Bertol. I. c. 370; Pari. I. c. 97; 
Comp. fl. it. 39; Ic. Barr. ic. 699. f. 2. 

In arvis et pascuis di Errano, Castelraniero. Q 

TRIB. I I . — PANICEAE, Kunih. 

Setaria verticillata, P. de B.; Gren. et Godr. I.e. 3. p.458; 
Guss. sijn. 1. p. 114; Comp. fl. it. 43; a, Pari. I. c. 110; Pa-
nicum verticillatum, Bertol. I. c. 418 ; Ic. Moris, hist. s. 8. 
tab. 4. f. 11. 

Ad sepes et in cultis circa Faventiam, in Ceppavano, Er
rano et alibi. © 

S. ambigua, Guss. I. e; Gren. et Godr. I. c. 457; S. verticil
lata b ambigua, Pari. 1. c. 111. 

Faventiae in cultis, a Persolino et probabiliter alibi. O 

S. viridis, P. de B.; Gren. et Godr. 1. c; Pari. 1. c.; Comp. fl. 
it. 43; Ic. Leers I. c. tab. 2. f. 2. 

In arvis et locis neglectis di Errano, Ceppavano, Montana. Q 

S. glauca, P. de B.; Favi. I. c. 112; Comp. fl. it. 43; P. glau-
cum, Bertol. I. c. 421. 

In arvis et ad vias in Sama, Cepparano, Errano, Castcl-
vaniero, Pidevra, circum Brisighella. Q 

S. italica, P. de B.; Pari I. c. 113; Comp. fl. it. 43; Ic. Moris. 
I. e. tab. 3. f. 2. 

In arvis di Sartia, Errano, Miolo. Q % 

S. germanica, P. de B.; Pari. I. c. Hi; Comp. fl. it. 43; 
P. germanicum, Moth tent. 2. p. 71; Ic. Movis. I. c. f. 1. 

In herbidis circa Faventiam et in Evvano, in arvis di 
Pidevva. Q 
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Panicum Crus-Galli a, Schrad. fi. gemi. 244; Bertol. I. c. 
423; Pari. I. c. 115; Сотр. fi. it. 43; P. Crus-Corvi, L. sp. 
81; le. Schrad. I. c. tal. 3. f. 8; Moris. I. c. tal. 4. f. 15. 

Fossarum ad margines in Errano, Castelraniero. © 

Digitarla sanguinalis, Scop.; a, Pari. I. c. 125; «, Сотр. fi. 
it. 44; le. Ischaemon Plinii, Clus. hist. CCXV1I. 

fi esculenta; Panicum sanguinale fi esculentum, Gaad. 
fi. helv. 1. p. 154: major, foliis latioribus ac multo longio-
ribus, spicis numerosioribus longissimis. 

In pratis et arvis di Sartia, Errano, Castelraniero atque 
alibi; fi in Pidevra. Q 

D. glabra, E. et S.; Pari. I. c. 127; a-, Сотр. fi. it. 44; le. 
Schrad. I. c. tab. 3. f. 6. 

In arvis di Sama et Errano secus amnem Lamone, a 
Persolino. © 

TRIB. III. — ANDROPOGONEAE , Kunth. 

Andropogon Ischaemum, L.; Pari. I. e. 139; Сотр. fi. it. 47; 
A. angustifolium, Bertol. I. c. 470; le. Barr. ic. 752. f. 2. 

In pratis et pascuis collium frequens. % 

Sorghum. halepense, Pers.; Bertol. I. e. 473; Pari. I. c. 150; 
Сотр. fi. it. 49; le. Moris. hist. s. 8. tab. 6.f. 20; Scheucìiz. 

agrost. tab. 11. f. 12-15. 

In arvis et locis incultis, praesertim sabulosis, frequens. £ 

Тшв. IV. — AGROSTIDEAE, Pari. 

Agrostis verticillata, Vili.; Bertol. I. c. 408; Cren, et Godr. 
I. c. 482; A. stolonifera, Pari. I. c. 179; Comp.fi. it. 53; le. 
Gill. et Magn. fi. fr. 527. f. 11; Leers l. c. tab. 4. f. 5, quoad 
paniculam. 

Ad lacusculum, Vasca dictum, infra moenia Faventiae. ^ 

A. alba, L.; Pari. I. e. 180, et fi. pai. in giom. boi. ital. (1844) 
2.p. 143; Сотр. fi. it. 53; le. Gill. et Magn. I. c. f. 1-4 ; Schrad. 
I. c. tab. 2. f. 1. 

In pratis et pascuis di Errano, in viciniis di Castelbolo-
gnese, Piolo. % 
Nuovo Giom. Boi. It. 18 
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A. vulgaris, Wiiher:\ Pari. I. c. 183, et l. e. ingiorn: hot. itali 

112; Comp. fi. it. 53; le. Schrad. I. e. f. 3. 

In pascuis di Castelraniero. % 

Polypogon monspeliense, Desf.; Pari. I. c. 198; Comp. fi. 

it. 55; fi intermedium, Guss. syn. 1. p. 126; le. P>arr. ic. 

115. f. 1. 

Secus amnem Lamone circa Faventiam. Q 

TIÌIB. V . — AEUNDINEAE. 

A n n i d o Donax, L.; Bertol. I. e. 732; Pari. I. c. 217; Comp. 

fi. it. 5G; le. Matti/.. (1585) 1. p. 133; Scheueliz. I. e. iab.3. f. 11. 

Secus amnes Lamone et Mar seno frequens. %. 

A. Pliniana, Turr. fi. it. prodr. 03; Bertol. I. e. 731; a, Pari. 

I. c. 21S; a,. Comp. fi. it. 50; le. Scheuchz. I. c. f. 3. 

Secus amnes Lamone et Marseno circa Faventiam, secus 

torrèntem Albonéllo inS. Giorgio in Cepparono, in declivibus 

a Fognano. % 

Phragmites communis, Triti.; Pari. I. e. 220; Comp. fi. it. 

51; Arundo Phragmites, Bertol. I. e. 741; le. Moris. hist. 

s. 8. tab. S. f. 1; Boffm. Deutschl. fi. tal. 9. f. 1. 

Ad amnes et in paludosis ubique frequens. % 

TRIO. VI. — CHLORIDEAE, Kunth. 

Cynodon Dactylon, Pers.; Bertol. I. c. -112; Pari. I. c. 223; 

Comp. fi. it. 45; le. PlencJc ic. pi. med. tab. 43; Schrad. I. c. 

tab. 3. f. 9. 

In arvis et pascuis copiosissima ubique. % 

TRIB. VII. — AVENEAE. 

Aira capillavis, Host; a, Bertol. I. c. 457; a, Pari. I. c. 253; 

a, Comp. fi. it. 60; le. Noce, et Balb. fi. tic. 1. tab. 1. 

<3 ambigua, DNtrs. rep.fl. Mg. 454; Bertol. l. e. 458; Comp. 

fi. it. 60. 

In pascuis di S. Biagio in Collina, Castelraniero,Pidevra 

fi in pratis di Persolino, in sylvulis della lana. Q 

Trisetum flavescens, P. de B.; a, Pad. I. c. 260; <x, Comp. 

fi. it. 63; le. Leers l. e. tab. 10. f. 5. 

In pratis et herbidis di Errano, Castelraniero, Pergola. % 
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Avena sterilis, L.; Pari, l. e. 289; Comp. fl.it. 62-; Gren. et 

Godi: l. c. 513; le. Scìieuchz. I. c. tab. 5. f. 1. 

Inter segetes et in herbidis di Errano, Castelraniero. 

A. barbata, Broi.; Pari. I. c. 291; Comp. fi ito 63; Gren. et 

Godr. I. c. 512. 

Inter segetes et in pascuis circa Faventiam, in Errano, 

M. Mauro. © 

A . orientalis, Schreb.; Gren. et Godr. I. c. 511 ex parte; Bolli 

enum. pi. 1. p. 375; Schrad. I. c. 371; Janlia aven. europ. 1: 

gluma majore 31-32 millimetra attingente, flosculo infe

riore instructo arista flexuosa haud tortili, altero mutico 

vel brevius aristato. 

Subspontanea inter segetes di S. Biagio in Collina, 

Moronico. © 

A. saliva, L.; Gren. et Godr. I. c. 510; Comp. fi. it. 62;Janka 

l. e.: gluma majore 27-28 mill. aequante, imo flosculo e 

dorso arista inferno tortili aristato, altero mutico. 

Ubique colitur, sed subspontanea in S. Biagio in Collina 

et alibi. O 

A. racemosa, Thuill. par. 59: differt a saliva foliis latioribus 

longioribusque, spiculis minoribus, flosculis omnibus mu-

ticis, gluma majore 24 mill. non superante. 

Inter segetes subspontanea in Sama. 0 

Dantlionia proviiicialis, BG. fi. fr. 3. p. 33; Bertol. I. c. 

726; Pari. I. e. 290; Comp. fi. it. 61; le. Mont. cat. stirp. 

agr. bonon. prodr. lab. 2. f. 2; Gill.etMagn. I, c. 511. f. 85, 86. 

In herbidis sylvaticis di S. Buda delle Spianate, Castel

raniero, Pidevra. Q 

D. decumbens, DC. I. c.; Pari. I c. 297; Comp. fi. it, 61; 

Triodia decumbens, Bertol. I. c. 558; le. Mont. l. e. f. 1; 

Scheuchz. I. c. tab. 3. f. 16. a b c. 

j3 intermedia : glumis longioribus, paleae inferioris mu

crone in aristam planiusculam divaricatam brevem 3-4 

mill. longam producto. Inter provincialem et decumbentem 

medium tenet, sed cuna provinciali, nisi palea aristata, 

nullimode est comparanda. 

lisdem in locis ac praecedens; fi in sylvula della lana. % 
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OSSERV. Dalla decumbens la varietà J3 differisce per le 
glume più lunghe e per la paglietta inferiore aristata; 
dalla provincialis poi per molti caratteri se ne allontana, 
e specialmente per le glume più corte ed appena acute, 
nè acuminate, per l 'aresta assai più breve ecc. Tuttoché 
i caratteri delle spighette sieno di non lieve valore, non 
ardisco sopra un solo esemplare giudicarla specie auto
noma. 

M e l i c a M a g n o l i i , Gren. et Godr. I. c. 550; Comp. fi. it. 65; 
M. ciliata, Pari. I. c. 299. 

Inter scopulos secus VAlbonéllo ad radices montis della 
Pietra, in monte Mauro. % 

T R I B . Vi l i . — FESTUCEAE. 

K o e l e r i a p l i l e o i d e s , Pers.; Pari. I. c. 330; Comp. fi. it. 71; 
le. Barr. ic. 123. f. 1. 

In ruderatis, pascuis et arvis fere ubique. © 

C y n o s u r u s c r i s t a t u s , L.; Bertol. I. c. 584; Pari. l. c. 335; 
Comp. fi. it. 66; le. Leers l. c. tal). 7. f.l; Lam. HI. tab. 47. f. 1. 

In herbidis et sylvaticis di Castelraniero, Celle. %> 

C. e c l l i n a t u s , L. ; Bertol. I. c. 586; Pari. I. c.336; Comp. fi. it. 
66; le . Lam. I. c. /'. 2. 

In pascuis di S. Biagio in Collina, M. della Bicocca, Ron-
tana, Castelnuovo, M. Mauro. 0 

P o a b u l b o s a fi, L. sp. 102; Bertol. I. c. 535; Pari. I. c. 311; 
le. Barr. ic. 703. 

In pratis et pascuis copiosissima. % 

P . c o n c i n n a , Gaud. agr. helv. l.p. 196; Pari. I. e.; Comp. ft. it. 70. 
In pascuis montis Mauri. % 

P . a n n u a , L.; a, Bertol. I. c. 529; a, Pari. I. c. 348; Ic. Leers 
l. e. tab. 6. f. 1. 

In pratis et herbidis frequens. 0 

P . s u p i n a , Schrad. I. c. 289; Reut. cat. Gen. 239; Ic. Gr. Alp. 
paniculatum elegans etc., Scheuchz. I. c. tab. 3: radice pe
rennante. 

In pratis di Persolino. % 
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P . c o m p r e s s a , L. sp. 101; Guss. syn. fi. sic. 1. p. 97; le. 
Vaili, hot. par. tab. 18. f. 5: a P. planiadmi Preslii differt 
superioribus foliis longioribus, inferioribus gradatim de-
crescentibus ; ligulis subduplo longioribus; palea inferiore 
acutiuscula. In planiculmi contra folia inferiora longiora 

, sunt, et superiora gradatim decrescunt; paleae obtusae. 
In unaquaque flosculos liberos, nec villo connexos inveni. 

In sylvaticis di S. Biagio in Collina. % 
OSSERV . Il Linneo citando la figura del Vaillant pare 

abbia accennato alla forma da me raccolta, perfettamente 
da quella ritratta, sebbene dalla frase diagnostica nulla 
possa rilevarsi. D'altra parte il Gussone, descrivendo la 
pianta siciliana, sembrerebbe accennasse alla P. planicidmis 
di Presi, tuttoché la sua descrizione s'attagli esattamente 
alla Poa di queste colline. Il Presi per altro alla pagina 43 
delle sue Cyperaceae et Gramincae Siculae dice della sua 
Poa anceps (planiculmis).... floscidis obtusis, e della P. com
pressa.... flosculis acuiis: e tali sono le pagliette della Poa 
da me raccolta, mentre ottuse sono in quella di Castel-
dario ch'ebbi favoritami dall'Abate Masè. E benché l'una 
e l'altra abbiano i fioretti nudi, differiscono tra loro assai 
manifestamente pei suaccennati caratteri, ond'io riporto 
alla prima il nomeLinneano, ed il Presliano alla seconda, 
separandonela nonostante il contrario avviso di autore
volissimi botanici. 

P . p r a t c n s i s , L. sp.99; I, Gaud. fi. lielv. 1. p. 258; a, Pari. 
I. c. 352; Coup. fi. it. 71. 

fi angustifolia, Sito. fi. brit. 1. p. 105; Comp. fi. it.71; II, 
Gaud. I. c. 259; le. Leers l. c. tab. 6. f. 3. 

In pratis di S. Lucia delle Spianate, Errano, Castelraniero; 
fi in JErrano. 

P . K o e l e r i , DC. syn. gali. 131; P. serotina, Bor. fi. centr. 2. 
p. 722; Both enum. 1. p. 335: glabra; stolonibus brevissimis, 
articulatis, submoniliformibus; culmis levibus, nel inferne ad 
nodos scabriusculis geniculatis, nodis cylindricis elongatis 
2-4 millimetra attingentibus; foliis brevibus, superioribus 
gradatim decrescentibus, vaginis longis sublevibus, vel 
scabriusculis, ligulis longis triangularibus acutis, supremis 
acuminatis integris vel laceris; panicula striota, rachide-
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sliblevi, ramis brevibus alterne semivertieillatis inacqua^ 

libus scabriusculis; spiculis ovatis, subtrifloris, glabris, 

lìosculis duobus inferioribus flocco lanugineo longo in 

basi complicatis, sapremo nudo vel subnudo; glumis 

lanceolatis acutissimis, majore trinervi, minore uninervi;. 

palea inferiore acutiuscula, 5-nervi, nervo cannali a me

dio infra apicem usque longiuscule et adpresse ciliato. 

A P. triviali stolonibus, culmis levibus, nodis elongatis, 

foliis brevioribus, panicula stricta, ramis brevioribus; a 

P. sylvicóla Gussonii, ad quam magis appropinquat, palea 

5-nervi atque flosculorum flocco multo longiore sat differre 

mihi videtur. Cam pratensi, ut e ctìaracteribus datis 

dare patet, non est comparanda; sed a triviali an babitu, 

characterumque constantia satis diversa? P. triviaìis prae-

sertim radix inspicetur. 

Ad vias in Sarna, in sylvaticrs et pratis di Errano, Ca-

stelraniero. %• 

P. triviaìis, L. ; Bor. I. c,; Pari l. c. 354; Comp. fi it. 71; 

P. dubia, Leers l. e. 28, lab. 6. f. 5. 

In pratis et ad vias in Moronico, Surna, Poggio, Errano, 

Celle, Pidevra, M. Mauro, alibique frequens. % 

Glyeeria wlicata, Fr. ; Pari. I. c. 373 ; Comp. fi, it. 68; Gren. 

et Godr. l. c. 531; Crepi noi 3. p. 33. 

Ad rivulum di Piscia in Castelranicro. % 

Eragrostis pilosa, P. de B.; Pari. I. c. 378; Comp. fl.it. 71; 

le. Scheuchz. I. e. tal). 4. f. 3. 

In fossis secus- viam di Sarna alla Croce del Ferro. © 

E . megastachya, Link ; Pari. I. c. 380 ; Comp. fi. it. 72 ; le. 

Scheucìig. I. e. f. 4; Barr. ic. tal/. 43 et 743; Moni. cat. stirp. 

agr bon. prodr. tab. f. 36 et 37. 

Secus amnem Lamone circa Faventiam, in cultis di 

Errano. © 

Briza minor; L. sp. 102; Bertol. I. c. 561; Pari. I. e. 382; 

Comp. fi. it. 72; le. Barr. ic. 16. 

In sylvaticis di Castelraniero, Q 

B. media; L. sp. 103; Bertol. I. c. 563; Pari l. c. 384; Comp. 

fi. it. 72; le. Barr. ic. 15. f. 2; Hoffm. Beutscfil. fi. {1804) 

lab. 5. 
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in herbidis et sylvaticis montis della Pietra, Poggio, 

Castelraniero, Quartato, Pergola, Pontana. © 

JB. maxima, L. sp. 103; Peñol. I. c. 565; Pari. I. c. 385; Comp. 
fl. it. 72; Ic. Parr. ic. 15. f. 1. 

Inter segetes di S. Biagio in Collina, Pivalta, Castelraniero, 
Casale. © 

Serrafalcus vclutinus J3, (Gaud.fi. helv. 1. p. 318) ; Ic. Schrad. 
I. c. tab. 6. f. 3: vaginis imis retrorsum pubescentibus, 
supremis glabris; palea inferiore, glabrata, vel scabra. 
A S. secalino differt flosculis numerosioribus, arista paleam 
inferiorern superiore insigniter longiorem aequante vel 
superante, recta vel patenti ; a 8. commutato paleae infe-
rioris, post anthesim, margine involuto, unde flosculis a 
flosculis lateralibus recessis et bifariam tantum subim-
bricatis discrepai. 

Faventiae all'Osservanza, ad viam della lana in Pidevra. © 

Si commutatus, Pah.; Parli, e. 390; Comp. fl. it. 80; Bromus 
commutatus, Schrad. I. c. 353; Koch syn.711. 

Viarum ad margines circa Faventiam, in S. Biagio 

in Collina, Moronico. 0 © 

S. arvensis, Pari l. e. 303; Comp. fl. it. 80; Bromus arvensis, 
Koch syn. 71.2: antheris 3 millimetra attingentibus, triplo 
longioribus quam in S. patulo, cujus simillimus quum in 
diversum aristae verganti 

fi pubescens: spiculis pubescentibus. 
Viarum agrorumque ad margines in monte della Pi-

cocca, in Quartolo; fi Castelraniero, Pontana. © 

S. mol l i s , Pari. I. e. 395; Comp. fl.it 80; Gren.et Godi: l. c. 
590; Oren. fi. jur. 922; Ic. Peers l. e. lab. 11. f. 1. 

fi glabrescens, Gren. I. e; Pari. I. e.: spiculis glabris, 
vel palearum inferiorum margine dumtaxat brevissime 
pubescente. A S. racemoso haec varietas babitu vix di-
scernenda, sed praeter ebaracteres ab auctoribus datos, 
in hac specie antberae millimetrum longae, dum in 
S. racemoso 2 millimetra attingunt. 

-¡ nutans: culmo multo altiore, panícula ampliore sub-
ñútante. 
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b glabratus: nil nisi spiculia glabris a varietate y recedit. 
<? nanus, Kunth enum. l.p. 414 ; Bothenum. l.p. 349; Pari. l.'c. 
In pratis et herbidis frequens fere ubique; p in Sarna, 

Poggio, Errano, Castelraniero; 7 et 7 b in cultis di Errano; 
S secus viam di S. Lucia delle Spianate, in Poggio. © 

S. Liloydianus, Godr. et Gren. I. c. 591; B. molliformis, Bor. 
fi. centr. 2.p. 708. 

P glabrescens: spiculis glabris, aristis erectis demum 
contorto-divaricatis ut in « . 

In herbidis di Errano, Castelraniero. © 

S. squaiTOSUS, Bah. ; a, Pari. l.c. 401; « , Comp. fi. it.80;lc. 
Barr. ic. 24. f. 1. 

Ad viam della lana in Pidevra. 0 

ttromus erectus, Huds.; Bertol. I. c. 671; a, Pari. I. c. 413; 
a, Comp. fi. it. 79; le. Vaili, tot. par. tal). 18. f. 2; Scheuchs. 
I. c. tal). 5. f. 13. 

P nutans; B. arvensis, Poli.pai. l.p. 113: culmo adscen-
dente in basi ex nodis radicante, foliis plerumque ciliis 
destitutis, panicula nutante, ramis elongatis imis bi-vel 
tripollicaribus. 

In pratis et herbidis di S. Biagio in Collina, Errano, Ca
stelraniero alibique frequens: p ad canalem del molino del 
Bosso in Poggio, ad incilia in Errano. % 

B. madritensis, L. ; a, Parti, c. 405; Com2), fi. it. 79; Kunth 
enum. 1. p. 419; a, Guss. syn. 1. p. 78, et enum.pl. inar. 334; 
le. Barr. ic. 76. f. 1. 

Ad vias circum Faventiam, in herbidis di Cepparono, 
Qnartolo, in declivibus del Monticino a Brisighella, agrorum 
ad margines in Bontana, M. Mauro. © 

B- scaberrimus, Ten. syll. 48; Kunth l.c. 421; B. madritensis 
b ciliatus, Guss. syn. 1. p. 78: a B. madritensi, cujus si-
millimus, culmo superne pubescente, spiculis villosis sta
tini dignoscitur. 

Faventiae in moeniis, aridis in pratis et pascuis di Er
rano, Castelraniero, Brisighella, in muris di Gallisterna. 0 

B. steiilis, L.; Pari l c. 404; Comp. fi. it. 78; le. Leers l. c. 
tal). 11. f. 4. 
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Àd sepes, viarum agrorumque ad margines frequens 
circa Faventiam, in S. Lucia delle Spianate, Moronico, Poggio, 
Errano, Castelraniero. © 

B . Gusson i i , Pari. pl. nov. 66; Bor. fl. centr. 2. p. 711; 

B . maximus b Gussonii, Pari. fl. it. I.p.d07; Comp. fl. it. 79. 

Agrorum ad margines in Sarna, Bontana. Q 

B . m a x i m u s , Des/ . ; Bor. I. c. 710; a, Pari. fl. it. 1. p. 106; 

x, Comp. fl. it. 79; Guss. I. c. 79. 

In pascuis aridis et in sabulosis di Poggio, Bontana. © 

V u l p i a c i l i a t a , Linie; Pati. I. c.422; Comp. fl. it. 78. 

In herbidis Faventiae a S. Bocco, extra moenia al Ponte 
Bosso, in glareosis torrentis Sentria in Vedreto. © 

V . l i g u s t i c a , Linie; a, Pari. I. c. 428; a, Comp. fl. it. 77; Ic. 
Scheuche. I. c. tab. 6. f. 13. 

In herbidis et pratis circa Faventiam, in Errano. © 

F e s t u c a d u r i u s c u l a , L.; Pari. I. c. 436; Gaud. fl. helv. 1. 

p. 282; Io. Leers l. c. tab. 8. f. 2. 

ß curvula, Gaud. I. c. 
y hirsuta, Gaud. I. c. 

Ad vias circa Faventiam et in sylvaticis di Pidevra; ß 
a Faenza; y in rupestribus montis Mauri. % 

OSSERV. Al M. Ferrato in Toscana trovai la F. glauca, 
Schrad. e la F. valesiaca, Gaud., le quali forse ragione
volmente vengono da molti considerate semplici varietà 
della multiforme F. duriuscula. 

F . r u b r a c a l p i n a , Pari. I. c. 441? Radix stolonifera, reliqua 
omnia ut in F. duriuscula, etiam folia culmea setacea nec 
planiuscula. 

In pascuis montis Mauri. £ 

F . l i e t e r o p l i y l l a , Lamie; Bertol. I. c. 609; Pari. I. c. 438; 

Comp. fl. it. 75; le. Vaili, bot. par. tab. 18. f. 6. 

In sylvulis della lana. % 

F . a r u n d i n a c e a , Schreb.; Pari. I. c. 4">1; Comp. fl. it. 76; 

Gren.et Godr. I. e. 580: foliorum ac paniculae latitudine, 
spicularum flosculorumque numero tana varia, ut F. pra
tensis habitum saepe exbibeat, sed radice repente, glumis 
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acuminatis parum inaequalibus statini dignoscitur; dum 

in F. pratensi radix fibrosa, gluma superior est obtusa 

atque inferiori subduplo excellit. 

In herbidis circa Faventiam, in S. Lucia delle Spianate, 

Castelraniero, Montecchio. 

Dactylis glomerata, L.; Gren. et Godi: I. c. 559; JBor. I. c. 

717; Ic. Hoff'm. Deutschl. ft. (1804) tab. 6; Leers I. c. tab. 3. f. 3. 

fi vivipara, Pari. I. e. 4.59. 

Viarum agrorumque ad margines circa Faventiam, 

S. Biagio in Collina, Errano, Celle et alibi; fi Faventiae 

secus lo Stradone. % 

D. hispánica, Both cat. iot. 1. p. 8, <:£ enum. 1. p. 343; Gren. 

et Godr. I. c.; PC. fi. fr. 6. p. 278; Bor. I. e. 

fi glabrata, Guss. syn. 1. p. 90. 

In pascuis montis della Pietra, Poggio, Pidevra, Celle; fi 

in Cepparano. 

Sclerochloa dura, P. de B.; Pari. I. e. 466; Comp. fi. it. 68; 

le. Barr. ic. 50. 

Viarum ad margines prope il Ponte Bosso circa Faven

tiam, in herbidis di Sania. Q 

Scleropoa rigida, Pari. I. e. 4.73; Sclerochloa rigida, Comp. 

fi. it. 69; le. Barr. ic. 49. 

In pratis, pascuis, muris, et ad vias circa Faventiam, 

in S. Mainante, Moronico, Cepparano, M. della Pietra, Balsc, 

Errano, Pidevra, Gallistema, M. Mauro. © 

S. l icmipoa, Pari. I. c. 47,2; Sclerochloa hemipoa, Comp. fi. 

it. 69; le. Scheuchs. I. c. tab. 6. f. 2. 

Faventiae ad incilia extra portarn Montanara. Q 

Bracliypodium sylvaticum, B. et S.; Pari. I. c. 487; Comp. 

fi-, it. 83; Bor. fi. centr. 2. p. 711; le. Mont. cat. stirp. agi: 

bon. prodr. f. 21. 

In herbidis di Errano legit Fagioli. % 

B. pinnatnui, P. de B.; a, Pari. I. c.488; a, Comp. fi. it. 83; 

Festuca pinnata, Roth enum. 1. p. 310 ; le. Barr. ic. 25. 

fi rupestre, Koch syn. 709; F. rupestris, Both l. c.311. 

In graminosis et sylvaticis di Castelraniero, Pidevra; fi 

in pascuis, sylvulis, et ad sepes circa Faventiam. in S. Lucia 

delle Spianale, Castelraniero, Pidevra. * 
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15. phoeuicoides, (L. mani 33, sub Festuca)? Triticum 
phoenicoides, Kunth enum. 1, p. 446: glabrum et subglau-
cum; radice repente; cuimis dense caesposis, simplicibus, 
adscendentibus vel erectis, levibus, quam in pinnato multo 
brevioribus; foliis brevibus, subpollicaribus, planis, tan
dem convolutis, rigidis, culmeis erectis, inferioribus ple-
rumque patentibus et arescendo subpatulis; spiculis paucis, 
adproximatis, subsessilibus, glabris, bi*eviter aristatis. A 
B. pinnato statura minori, foliis multo brevioribus rigi-
dioribusque, spiculis paucis adproximatis; a B. ramoso 
liabitu crassiore, cuimis simplicibus, nec ramosis, foliis 
latioribus differt. 

fi pubescens: spiculis pubescentibus. 
In pascuis et sylvaticis di S. Lucia delie Spianate, Ca-

stelraniero, M. Mauro; fi S. Lucia delle Spianate. $ 

15. clistacliyon, B. et S.; a, Pari l. e. 491; a, Comp. fl. il 84; 
le. Barr. ic. 83. f. 2.; Festuca ciliata, Gouan horl monsp. 
48. fig. 

Aridis in pascuis di Castelranicro, Gallistema, M. Mauro. © 

Agropyrum repens, P. de B.; Pari l. c. 496; Gren. et Godr. 
I. c. 608; a, arvense, Bor. I. e. 729; le. Plenck ic. pi. mcd. 
tal. 49; Leers l. c. tal. 12. f. 3. 

fi subulatum, Bor. I. e; T. repens fi, Bolli enum. 1, 
p. 387. 

7 dumetorum, Bor. I c. 
S Vaillantianum, Bor. I. e; A. repens b majus, Pari l. 

e. 497; Ti repens 7, Both l. c.; le. Vaili, hot. par. tal). 17. f. 2. 
s glaucescens, Wallr. sched. crii 40?: totum glaucum, 

glumis acuminatis, paleis inferioribus aristulatis. A simil-
limo A. campestri foliorum nervis tenuibus laxis, glumis 
paleisque acuminatis longe recedit. 

In neglectis, ad sepes in Errano; fi prope Faventiam, 
in Sarna, Errano, Casielrarderò ; 7 circa Faventiam, in Per
gola; § secus canalem all'Orto dei Toni in Errano; e a Pcr-
solino. % 

A. campcsti'e, Gren. et Godr. I. c. 607; Bor. I. e; Beul catal 
Gen. 246. 

fi aristatum: a varietate a differt spica plerumque den-
siore, glumis acutioribus saepe longe mucronatis, paleis 
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aristatis, arista brevi vel paleam subaequante. A b A. re-

pentis varietate e foliorum nervis crassis atque contiguis 

statini dignoscitur. 

A g r o r u m ad margines, et ad vias prope Favent iam, in 

Errano, Castélraniero, Quartolo, Biolo; J3 in fossis urbis Fa -

ventiae, in S. Marnante, secus a m n e m Marseno in Ceppa

rono, in Errano. 

A . P o u z o l z i i , Gren. et Godr. I. c. 608. 

A d vias et agrorum ad margines in Errano. % 

A . C a l d e s i i , Goiran in nuov. giom. bot. it. 12. p. 145: glaucum'; 

radice repente, late stolonifera ; culmis plerumque caespo-

sis, adscendentibus, interne geniculatis, e cubitu orgyam 

attingentibus, levibus, striatis; foliis latiusculis, planis, 

subtus scabriusculis, supra scabris, nervis tenuibus laxis 

aculeolis sursum versis uniseriatis quandoque pilis longis 

interjectis obsitis; vaginis levibus , imis dumtaxat vix 

scabriusculis; l igula brevissima, truncata, eroso-lacera, 

utrinque in auriculam longam angus tam acuminatam 

contorto-flexuosam a latere desinente; spica palmari ad 

sp i thamam usque longa, erecta vel vix nutante, laxiuscula, 

in centro densius imbricata; rachide leviter flexuosa, 

margine aculeolato-scabro, in dorso pilis e tuberculo Ortis 

pilosa vel plus minus vittosiuscula; spiculis 5-15-floris, gla-

bris; g lumis subaequalibus, spicula dimidio brevioribus, 

lanceolato-acuminatis, carinatis, carina aculeolato-scabra, 

apice scabriusculo vel brevissime puberulo, anguste mem-

branaceo-marginatis, 5-7-nerviis, nervo carinoli tantum ad 

apicem pòrtingente et in m u c r o n e m abeunte; paleis inae-

qualibus, inferiore 5-nervi, acuta, mucronata , infra pilis 

perexiguis glandidiferis ciliolulata; superiore obtusa, abscissa 

vel retusa, apice brevissime puberulo-ciliolulato, utrinque 

marginis in flexura nervo viridi superne cristulato-ciliolato 

instructa. 

A d vias, agrorum ad margines et in sepibus circa Fa

ventiam, in Errano, secus r ivulum di S. Cristoforo in Quar

tolo. % 

A e g i l o p s o v a t a , L.; Bertol. I. c. 785; Pati. I. c. 510; Triti-

c u m ovatum, Gren. et Godr. I. c. 601; Comp. fi. it. 86; le. 

Lam. ili tal. 830. f. l. 
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Viarum ad margines et in pascuis di Cepparono, Sarna, 

Castelraniero, Pergola, Gallisterna. Q 

Ae. triari stata, Willd.; Pari. I. c. 511 ; T. triaristatum, Gren. 

et Godr. I. c. 602; Comp. fl. it. 86; Ae. neglecta, Bertdl. I. 

c. 787; Ic. Scheuchs. agrost. tab. 1. f. 2. 

In pascuis et ad vias in Moronico, Cepparano, Castelra

niero, Pidevra. Q 

Hordeum leporinum, Linlc; Guss.enum.pl. in.356;H.. pseudo-

murinum, Koch syn. 718; H. murinum j3 leporinum, Comp. 

fl. it. 87; H. murinum j3 major, Gren. et Godr. I. c. 595;. 

Ic. Gr. secalinum, Moris, hist. s. 8. tab. 6. f. 4. 

Ubique frequentissimum secus muros viarumque ad 

latera praesertim in planitie. O 

H . mariti m u m , With.; a, Pari. I. c.522; Comp. fl. it. 87; Ic 

Moris. I. c. f. 5. 

Secus amnem Lamone et ad vias circa Faventiam ra-

rum, in S. Marnante, abundans in montibus di Brisighella, 

M. della Pietra, Moronico, Vedreto, M. Mauro. Q 

OSSERV. Non mi è stato possibile fino ad ora trovare 

la forma tipica delVH. murinum, mentre abbondantissimo 

incontrasi il leporinum; e questo pure ne'monti che so

vrastanno a Brisighella dirada di guisa che viene, dirò 

così, sostituito quasi per intero dall'IT, maritimum. 

Gaudinia fragilis, P. de B.; Pari. I. c. 527; Comp. fl. it. 83; 

le. Barr. ic. 905 ; Gill, et Magn. I. c. 507. f. 9. 

In sylvaticis di Castelraniero. Q 

Lol ium perenne, L.; a, Pari. I. c. 529; a, Comp. fl. it. 81; 

a, Gren. et Godr. I. c. 612 ; le. Buchesn. atl. rép. pi. ut. tab. 7. 

fi tenue, Both enum. pi. 1. p. 275; Gren. et Godr. l. e. 

y ramosum, Comp. fl. it. 81; S, Both l. e; e, Pari. l. c. 

530; le. Leers I. c. tab. 12. f. 1. 

In herbidis ubique frequens; J3 in Errano, Castelraniero; 

7 ad incilia in Moronico, Pidevra. % 

h. it alien su, Al. Br.; Pari. I.e. 530; Comp. fl. it. 81; Koch 

syn. 718; Gren. et Godr. I. e; L. Boucheanum, Kunth enum. 

1. p. 436. 

In herbidis circa Faventiam, in Errano. % 
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L. m u l t i f l o r u m , Lam. ft. fr. 3. p. 621 ; Pari l. c. 531 ; Comp. 
fl. it. 81; Gren. et Godr. I. c. 613; le. Vaili, bot. par. tab. 17. f.3. 

fi ramosum, Pari. I. c. 
Inter segetes et in cultis di Errano, Celle; fi in Castel-

raniero. Q 

L. s i c u l u m , Pari. I. c. 53.3; Comp. fl. it. 81. 
fi aristatum: flosculis aristatis, habitu L. multiflori, a 

quo glumis paleisque obtusis vel truncatis recedit. • 
In cultis di Persolino; fi Castelraniero, Celle. Q 

L,. r igirtum, Gaud. agr. helv. 1. p. 331, et fl. helv. 1. p. 351; 
Bor. I. c. 732 ; Comp. fl. it. 81; le. Phoenix, Matth. (1583) 
2. p. 370: a L. stricto Preslii (L. tenue, Por.) culmis altio-
ribus crassioribusque, spica compressa nec tereti, spiculis 
erecto-patentibus plerumque multifloris glumam parum 
vel subduplo superantibus longe dissidot. 

J3 aristatum: spiculis totis vel supremis tantum aristulatis. 
De L. multifloro p lur imum habet, glumis ceterum multo 
longioribus illico dignoscitur. 

In arvis et secus canalem in Errano, in cultis di Celle; 
j3 in Errano. Q 

• 

L.. l in i co la , Koch syn. 719; Pari. I. c. 534; Comp. fl. it. 81; 
Bor. I. c. 732; Gren. et Godr. I. c. 614; L. arvense, ScJirad. 
I. c. 399. 

Inter Linum in arvis montis della Bicocca, Celle. Q 

li. t e m u l e n t u m , L. ; Bor. I. c. 732; Guss. syn. 1. p. 60; a, 
macrocliaeton, Gren. et Godr. I. c. 614; le. Hoffm. DeutscM. 
fl. (1801) tab. 10. 

Inter segetes in Celle, Montecchio. Q 

li. m a x i m u m , Guss. I. c.; L. temulentum j? leptochaeton, 
Gren. et Godr. I. c.; L. arvense, Bor. I. c. 733; le. Matth. 
(1583) 1. p. 372: culmo levi. 

b robustum, Beich.: culmo scabro. 
fi oliganthum, Gren. et Godr. I. c. 615; le. Dalech. hist. 1. 

p. 417: culmo levi. 
b culmo scabro. 
y Gussonii; L. arvense, Guss. I. c. 59; L. temulentum 

c Gussonii, Pari. I. c. 535. 
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Inter segetes di Errano ; ab in Castelraniero, M. della 
Pietra; ß in Errano, Castelraniero; ß b circa Faventiam, 
in Errano, JKontecchio; y in Errano. © 

CLASSIS III. - ACOTYLEDONEAE. 

OED. XCIII. — Equisetaceae, D C . 

Equisetuni Telniateja, Ehrh.; Tauch, mon. 35; a, Genn. 
syn. crypt, vase. Lig. d; a, Comp. fl. it. 12; E. fluviatile, 
Bertol. fl. it. crypt, l.p. 0; le. Vauch. I. c. tab. 2; Exsicc. 
Erb. tritt, it. 701. 

In humentibus di Sarna, Pidevra, Serra. % 

E . arveiise, L. ; Vouch. I. c,33; Genn. I. c.; a, Bertol. I. c. 7; 
a, Comp. fl. it. 12 ; Ic. Vouch. I. c. tab. 1 ; Exsicc. Erb. critt. 
it. 301. 

Secus amnem Lamone circum Faventiam, in Poggio. $ 

E. palustre, L.; Vauch. I.e. 39; Genn. I.e. 8; Bertol. I. c. 11; 
Comp. fl. it. 12; Ic. Vauch. I. c. tab. 5. f. 1; Exsicc. Erb. 

• critt. it. 101. 
ß polystachion, Vauch. I. c; Bertol. I. c. 12; Comp. fi. it. 

12; Ic. Vauch. I. c. f. 2; Baji syn. tab. 5. f. 3. 
In palustribus di Sarna, in ripis del Lamone in Poggio, 

secus canalem in Errano, una cum varietate j3 in rivulo 
della lana in Pidevra. % 

E. ramosissimum, Besf.; Vauch. I. c. 41; Comp. fl. it. 12; 
Genn. I. c. 6; Ic. Vauch. I. c. tab. 6 ; Exsicc. Erb. critt. it. 801. 

Ad sepes circa Faventiam, in Errano. 3= 

E. campaiiulatum, Poir. diet. 5. p. 613; Genn. I. c. 7. 
In palustribus di Montana. 

E. procerum, Poll, hort, prov. ver. pi. 28; Genn. I. c. 7; 
E.hyemaleß procerum, Poll. fi. ver. 3. p. 262; E. trachyodon, 
Bor. fl. centr. 2. p. 717. 

In sabulosis secus amnem Lamone in Sarna. 2p 

ORD. XCIV. — Eilices, Juss. 

TRIB. I. — OPHIOGLOSSEAE, B. Br. 

Ophioglossiim vulgatum, L.; Genn. syn. crypt, vase. lig. 17; 
Bertól. fl. it. crypt. 1. p. 28; Comp. fl. it. 15; Ic. Lam. ill. 
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lab. 861. f. 1; Barr. ic. 252. f. 1; Exsicc. Erb. critt. it. 253; 
Babenh. crypt, vase, europ. 7. 

In collibus della Serra. % 

TRIB. IL — POLYPODLEAE, Greti, et Godr. 

Adiantum Capillus Veneris, L. ; Gcnn. I. c. 22; Bertol. I. 
c. 97; Comp. ft. it. 21; Ic. Jacq. misc. 2. tab. 7; Sav. mat. 
med. tab. 26; Exsicc. Erb. critt. it. 402; Babenh. crypt, vase, 
europ. 11. 

In puteis et cavernis, ad scaturigines in Sartia, nella 
Grotta di Tiberio in monte Mauro, a Casolavalsennio. % 

Pteris aquilina, L.; Genn. I. c. 24; Bertol. I. e. 89; Comp. fi. 
it. 21; le. Sav. I. c. tab. 56; Exsicc. Erb. critt. it. 804. 

Collium in ericetis ac sylvaticis ubique vulgatissima. % 

Cheilanthes Szovitsii, Fisch. et Mey.; Comp. fi. it. 22; Acrosti-
chum microphyllum, Bertol. I. c. 35; le. Comp. fi. it. tab. 
2. f. 6. d e f. 

Habui ex M. Mauro a Tassinario. 3= 

Ceterach offici n a r u n i , Willd.; Bertol. I. c. 37; Comp. fi. it. 
15; a, Genn. I. e. 35; le. Sav. I. c. tab. 2 ; Exsicc. Erb. critt. it. 52. 

In diruta arce montis della Pietra, in rupibus di Bon-
tana, M. Mauro. % 

Scolopendrium offlcinarum, Sto,; Genn. I. c. 36; Bertol. I. 
c. 82; S. vulgare, Comp. fi. it. 20; le. Sav. I. c. tab. 25; 
Exsicc. Erb. critt. it. 302. 

Habui ex Montana formam adhuc apice bifurco, et ex 
puteis di Celle. % 

S. Hemionitis, Sto. ; Bertol. I. c. 85; Comp. fi. it. 20 ; le. Matth. 
(1597) 591; Tourn. instit. tab. 322; Exsicc. Erb. critt. it. 51. 

Montis Mauri in antro vulgo la Grotta di Tiberio. % 

Asplenium Adiantum nigrum y sunlanceolatum, Genn. 
I. e. 31; Exsicc. Erb. critt. it. 303. 

In sylvaticis di Castelraniero. % 

A. Ruta muraria, L.; Genn. I. c. 32; Comp. fi. it. 19; le. 
Paronichia, Matth. (1597) 666; Exsicc. Erb. critt. it. 902. 

Ad rupes in monte della Pietra. % 
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A . Trichomanes, L.; Genn. I. c. 34; a, Bertol. I. c. 07; « , 

Comp, fl. it. 19; IG. Sav. I. c. tob. 16; Exsicc. Erb. critt. it. 

703; Rabenh. crypt. vasc. enrop. 25. 

Herbosis in declivibus di Errano, M. Mauri in antro la 

Grotia di Tiberio dicto. £ 

Aspidium hastulatum, Ten.; A. angulare, Bor. fl. centr.2. 
p. 740; A. aculeatum ß Swartzianum, Koch syn. 732; Po-
lystichum hastulatum, Genn. I. c. 4 1 ; Exsicc. Erb. critt. it. 1 1 5 1 . 

Ad sepes in Sarna. %• 

Polypodium vulgare, L.; *, Genn. I. c. 37; a, Bertol. I. c. 

4 1 ; a, Comp. fl. it. 16; Ic. Sav. I. c. tab. 12; Exsicc. Erb. 

critt. it. 503. 

Castanearum ad pedes in Castelraniero^ in rupibus mon-
tis Mauri, % 

ADDENDA ET CORRIGENDA. 

VOL. X I . 

P. 324 l. 22 — Morzeno 
» 325 1. 26 — S. pantothrix ß 

Marzeno 
E. pantothrix ß, DC, 

DG.) 
» 327 1. 6 — però diffidente di però, diffidente di me stesso, prima 

me stesso prima 
» » 1. 38 — triangulo 
» 333 1. 36 — stigmate silicato 

triangulari 
stigmate silicato, radice 

radice 
» 334 L 12 — Il più costante ecc. I più costanti da me osservati sono 

la forma della siliqua; la pre
senza del tecaforo nella prima 
specie, T assenza nella seconda, 
come esattamente rilevò il De 
Candolle, che disse subpedicéllatis 
le silique della tenuifolia, e ses-
silibus quelle della muralis ; lo 
stimma umbilicato in questa, sol
cato in quella. 

» 340 1. 35 — Faventiam. 
» 341 1. 21 — Montanara 

Faventiam. 0 
Montanara, 

> » 1. 37 — pallide virens pallide virens, 
» 345 1. 20 — % 5 
» » 1. 23 — % 

Nuovo Giom. Bot. It. 
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[VOL. X I I . 

P . 114 1. 19 
» 115 1. 6 
» 116 1. 22 
» 117 1. 32 
» 126 1. 36 

» 167 1. 6 
» 171 1. 11 

164 1, 30 C. sylvaticum 

loco lilimente. 

Seriolaaetnensis 

Valeraniaoeae 

Casolavalsenio 

capituiis 

Ad cUimo3 

in Sartia secus 

Ad domos 
Valerianaceao 
Casoìavalsennio 

capitalis 
Seriola aetnensis 

C. sylvaticam 

loco húmente. 

in Sarna, secus rivalimi 

ri vulturi 
» 173 1. 5 — arvis ad vias 
» 175 1. 11 —• centimetra 
» 195 1. 9 — 361 

arvis, ad vias 

decimetra 
361; 

IIAUCKIA, NUOVA PALMELLACEA DELL'ISOLA DI FAVI-

GNANA. NOTA DI A . B O R Z Ì . 

' F ra le Alghe riportate da una gita all'Isola di Favignana, 
piacemi menzionare una graziosa Palmellacea che raccolsi 
sulle rupi umide calcaree esposte al mare. Essa rappresenta 
un tipo generico affatto nuovo, affine ai Cosmocladium o Mi-
schococcus, essendo le sue cellule inserite a due a due sopra 
u n lungo stipite solido, ialino, ora diritto, ora leggermente 
incurvato. Le due cellule sono poste una all'apice, l'altra 
verso la metà del detto stipite, sul lato interno. Dallo insieme 
di tali cellule risulta un grazioso cespuglietto di grandezza 
microscopica, spesso emisferico, composto da numerosi ra-
muscoli regolarmente verticillati od opposti. Le cellule sono 
ovali od ellissoidi e si moltiplicano per ripetuta bipartizione, 
alternandosi i piani di scissione secondo le tre direzioni dello 
spazio. Il contenuto è verde, granelloso, sparso di lucidissime 
gocciolette oleose e di granuli amilacei. 

Intitolerò questo genere col nome del mio egregio amico 
sig. F. Hauck distinto algologo di Trieste. Lo appellativo di 
IlaucJcia insularis distinguerà quest'alga. 

Mediante colture potei seguire per un paio di mesi lo 
sviluppo della specie di cui trattasi. Per mancanza di suffi
ciente materiale non mi fu possibile di continuare le mie 
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ricerche per un tempo maggiore, come avrei desiderato; tut
tavia i risultati ottenuti mi sembra possano formare oggetto 
di pubblicazione. 

Lo sviluppo dell'Hauckia insularis ha luogo in due modi; 
1°. Per partizione vegetativa degli elementi onde le co

lonie sono costituite; e 

2°. Per zoospore distinte in micro- e macro-zoospore. 

L a prima maniera effettuasi per successive spartizioni 
di una cellula iniziale qualunque, alternantisi secondo le tre 
direzioni dello spazio come presso il genere Gloeoc?/siis. L'in
viluppo mucilaginoso che segrega ciascuna cellula nell'atto 
di scindersi, differenziasi in forma di lungo stipite ialino, il 
quale a tarda età si dissolve e svanisce. 

Posto che si esamini una cellula isolata qualunque pro
veniente da zoospora pervenuta in istato di riposo, e se ne 
segua a grado a grado per alcun tempo lo sviluppo, si vedrà 
da prima come essa sia involta da un sottile integumento 
mucilaginoso biancastro concentricamente stratificato come 
lo inviluppo di una Gloeoeapsa. Indi il contenuto si scinde in 
due cellule compagne (Tav. VII, fìg. 4), ciascuna delle quali 
cingesi tosto di una nuova tunica mucilaginosa, che a poco 
a poco assume la forma di un pedicello (fìg. 5-7). Sì fatto 
stipite si accresce in direzione obliqua allontanando a poco 
a poco le due cellule figlie. In tal guisa i due ratnuscoli pi
gliano una posizione divergente; la tunica della cellula madre, 
sempre più attenuata, sciogliesi da prima all'apice e dà pas
saggio a' due stipiti, mentre serve per alcun tempo a tenerli 
congiunti restando attorno alla base di essi a mo' di calzare 
(fìg. 7, a); più tardi svanisce del tutto. Quando gli stipiti 
hanno raggiunto una lunghezza circa dieci volte maggiore 
del loro diametro, ha luogo una seconda scissione delle cel
lule in direzione trasversale e perpendicolare all'asse longi
tudinale dello stipite, in modo che ogni cellula rimane se
parata in due nuovi elementi posti l 'uno sull'altro (fìg. 8). 
Contemporaneamente ciascuna cellula segrega un proprio 
inviluppo in forma di stipite, il quale crescendo sin da' suoi 
primordi nella stessa direzione del precedente resta con questo 
confuso e forma corpo unico. In questa guisa pare che lo 
stipite primario, maggiormente allungato, sorregga due cel
lule, una laterale interna, sessile od in gran parte immersa 
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nella sostanza mucilaginosa dello stipite e situata verso il 
mezzo di questo, l'altra apicale, superiore (fig. 9). 

Più tardi effettuasi una terza divisione delle quattro cel
lule che finora costituivano la colonia, e ciò nel senso della 
lunghezza dello stipite, vale a dire in direzione perpendicolare 
a quella ultima seguita (fig. 10-12). Ciascuna cellula dà pure 
origine ad un nuovo stipite il quale si parte dallo stipite 
principale in direzione obliqua. I due nuovi ramuscoli di
vergono verso l'alto, partendosi da uno stesso punto. 

L'incremento della colonia continuasi ancora indefinita
mente per ripetute partizioni trasversali alternantisi secondo 
le direzioni dello spazio. Ogni cellula appena formata genera 
un proprio inviluppo in forma di pedicello, e ripetesi in tutte 
le sue particolarità lo stesso processo dianzi descritto. Notisi 
però che quando la scissione di una cellula ha luogo nella 
direzione perpendicolare all'asse dello stipite su cui la detta 
cellula è situata, i due nuovi elementi resteranno sullo stesso 
ramuscolo di prima collocati a notevole distanza l'uno dal
l'altro ed in apparenza non sorretti da alcuno stipite proprio. 
Questo fatto è della massima importanza e basta da se a 
distinguere il genere Hauckia dagli affini generi Cosmocladium 
e Mischococcus. 

Ciò premesso, una colonia di Ilaucliia insularis, a sviluppo 
inoltrato, dovrebbe avere la forma di un elegante cespuglietto 
formato da ramificazioni che regolarmente si succedono sud
dividendosi dicotomicamente; questo è il caso di molte altre 
Palmellacee ed in particolare dei citati generi Cosmocladium 
e Mischococcus. Ogni colonia si accrescerebbe indefinitamente 
in volume estendendosi verso tutte le direzioni di una stessa 
superficie. Ma questo fatto non verificasi giammai, imperocché, 
appena le cellule hanno dato origine a due nuovi elementi 
e si sono munite del proprio stipite, il ramuscolo mucilaginoso 
di ordine precedente, già rigido ed inflessibile, comincia a 
poco a poco a rammollirsi e lentamente si discioglie. In tale 
guisa la colonia è in via di continuo dissolvimento e sembra 
formata da innumerevoli ramuscoli riuniti in verticilli ed ir
regolarmente accalcati gli uni sugli altri, e talora staccati e 
travolti si scorgono qua e là sul substra tum. 

Il secondo modo di sviluppo è quello per zoospore. Le 
mie ricerche sono in proposito alquanto imperfette; mi piace 
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però riferirne i risultati perchè possano servire di argomento 
a nuove indagini, mentre accennano a fatti di qualche entità. 

Verosimilmente la formazione delie zoospore serve a porre 
un termine allo sviluppo vegetativo dianzi descritto. Essa ha 
luogo collo scindersi del contenuto di ogni cellula successiva
mente in 2, 4, 8 porzioni, le quali si trasformano in zoospore. 

Il processo di formazione delle zoospore è rapidissimo: 
bastano tre ore perchè esso sia completamente ultimato. 

Talora la cellula madre dà origine soltanto a quattro 
zoospore, le quali sono più grandi di quelle che derivano 
per divisione del contenuto in 8 porzioni; così è possibile la 
distinzione di macrozoospore e - microzoospore. Credo proba
bile che esista funzionale differenza tra le une e le altre, 
mentre identiche sono nella forma, essendo ambedue ovoidi 
colla estremità posteriore assottigliata e trasparente ed ivi 
provviste di due esilissime ciglia. Il contenuto è verde, gra
nelloso, e lateralmente scorgesi una vacuola trasparente. 

Micro- e macrozoospore stanno racchiuse all'interno della 
cellula madre in un comune sacco trasparentissimo, i cui 
contorni si disegnano con molta nettezza nel momento della 
uscita delle zoospore. Sì fatto sacco tende a poco a poco a 
staccarsi dalla parete della cellula madre, e lentamente si in
grandisce. La differenziazione delle interne masse protopla-
smatiche in zoospore è in quel momento compiuta: esse 
aggiransi dentro il contenuto del sacco estremamente diluito, 
quasi sforzandone le pareti. Intanto la sommità della parete 
della cellula madre si è trasversalmente circonscissa e solle
vata a mo' di coperchio. Così ha luogo la rottura del sacco e 
la liberazione delle zoospore. 

Il movimento delle zoospore dura da 6 a 10 ore, non in
terrotto dalla oscurità, sempre egualmente rapido. Un certo 
grado di temperatura pare necessario alla formazione delle 
zoospore, imperocché l'ho sempre osservata effettuarsi in 
tempo quando la temperatura ambiente mantenevasi supe
riore a 15° C. Sebbene scarso il materiale a mia disposizione, 
ho potuto accertarmi che con maggiore frequenza le zoospore 
si formano nelle prime ore della giornata, e segnatamente 
dalle 7 alle 10 antimeridiane. 

Debbo in ultimo osservare come talora le zoospore non 
riescano a liberarsi dal sacco onde sono avvolte, all 'interno 
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di ques to rimangono a t t acca te al la s o m m i t à della cel lu la 

m a d r e , già vuo ta e p r o n t a a svan i re . Quivi g e r m i n a n o d a n d o 

luogo a u n a so r t a di e spans ione , a m o ' di cenobio, f o r m a t a 

di cellule protococcoidee (flg, 19 e 21). Ignoro se q u e s t o 

fatto sia p u r a m e n t e casua le . Del r i m a n e n t e la g e r m i n a z i o n e 

delle mic rozoospore l ibere n o n p r e s e n t a nu l la di par t i co la re : 

ogni zoospora , d i v e n u t a immobi l e , si copre di p a r e t e , la qua le 

a poco a poco s ' inspess isce m e n t r e a u m e n t a il v o l u m e della 

zoospora . A svi luppo c o m p i u t o le cel lule de r iva t e dal la ger

m i n a z i o n e delle mic rozoospore appa r i s cono avvol te d a u n a 

sottile t u n i c a t r a s p a r e n t e c o m e quel la del la fìg. 2 ; p iù ta rd i 

p e r success ive spar t iz ioni si t r a s f o r m a n o in u n a n u o v a colonia. 

Q u a n t o al la g e r m i n a z i o n e delle m a c r o z o o s p o r e , poco di 

s icuro m i r i m a n e d a d i re , in q u a n t o che m o l t o r a r a m i è 

s e m b r a t a la formazione di ques t i corpi . E s s e g e r m i n a n o come 

le mic rozoospore , m a si t r a s f o r m a n o in cellule p iù g r and i di 

quel le della fig. 27, a p a r e t e mo l to più s p e s s a n è avvol ta da 

a l c u n a t u n i c a spec ia le ; il c o n t e n u t o s tesso è di u n v e r d e più 

carico. Nelle mie co l ture sì fatte cellule r i m a s e r o i m m u t a t e , 

m e n t r e le a l t re de r iva te dal le microzoospore , cominc iavano 

a svolgersi in n o r m a l i colonie. Il l imi ta t i s s imo m a t e r i a l e di 

cui p o t e v o d i spor re , lo a p p r e s s a r s i dello i nve rno , la difficoltà 

di c o n s e r v a r e le col ture s cev re d a muffe, m i cos t r insero a 

r i n u n z i a r e a d ul ter ior i r i ce rche . 

Sono le cellule de r iva te da l la g e r m i n a z i o n e delle macro 

zoospore o rgan i i nve rnan t i , capaci di c o n s e r v a r e le colonie 

nel le stagioni sfavorevoli allo s v i l u p p o delle m e d e s i m e ? Come 

h a luogo la loro t r a s fo rmaz ione in colonie? Es i s t e d u r a n t e 

le fasi di sv i luppo deWHauckia insalaris la p r o d u z i o n e di cel

lule sessual i mobi l i? Ques t e ed a l t re quis t ioni m i p ropongo 

di r i solvere t o r n a n d o nel la pross ima, p r i m a v e r a a Fav ignana . 

T e r m i n e r ò con la d iagnos i del n u o v o g e n e r e : 

HAUCKIA, gen. riov. 

Cellulae ova les v. ellipticae, g e m i n a e , s t ipi te longo, hya-

l ino , rec to a u t laevi ter i ncu rvo in s t ruc t ae , a l t e ra apicalis, 

a l t e ra la te re i n t e r n o m e d i a p a r t e st ipit is i n s e r t a ; divisio cel-

l u l a r u m a d t res d i rec t iones a l t e r n a n s ; st ipit is quas i Famuli 
repe t i t e bifurcato-art iculat i , et cel lulas in colonias eleganter 
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coespitosas componentes sed aetate provecta soluti. Propaga-

tío e zoosporis (macro-et microzoosporis) usque ad 8 in cel-

lulas matricales ortis et, pariete transverse circumscissa, li

bere erumpentibus ; propagatio sexualis adhuc ignota. 

H. insidaris, sp. nov. — Diam. cell. 0 m m , 004—2mm,007, long, 

stip. 0 n , m , 1 5 0 - 0 m m , 320. 

Habitat; ad rupes calcáreas madidas insulae Aegusae 

(Favignana); leg. febr. 1879. 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA V I I . 

Fig. 1. Colonia di H. insularis, 90 volte ingrandita. 

» 2-3. Cellule isolate provenienti dalla germinazione di zoospore 

» 4. Le medesime nell'atto di scindersi per oomporsi in colonia ( 7 ° ) . 

» 5-6. Ulteriore sviluppo delle precedenti; l'involucro parziale di 

ogni cellula figlia si ò cominciato a differenziare in forma 

di stipite (™-) . 

» 7. La stessa figura maggiormente ingrandita 

» 8-14. Graduale sviluppo delle colonie; s stipite delle cellule di 
generazione precedente, in via di dissoluzione. 

» 15. Formazione delle zoospore. 
» 1G-17. Uscita delle microzoospore. 
» 18-19. Microzoospore aderenti all'apice della cellula madre. 
» 20. Microzoospore libere. 
» 21. Germinazione delle microzoospore all' interno del loro comune 

sacco. 
» 22. Formazione delle macrozoospore. 
» 23. Le medesime libere. 
» 24. Cellula madre dopo la uscita della microzoospore. 
» 25-27. Germinazione delle microzoospore. 
» 28-30. id. delle macrozoospore. 

N.B. Tutte lo figure dalla 8" alla 30" sono ingrandite 300 volto. 

Messina, febb. 1880. 
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LAVORI DEL PROF. WIESNER SULL'ELIOTROPISMO, ESPO

STI DA R. F. SOLLA. 

L'interessante ed esteso argomento della fisiologia vege
tale che tratta dell'azione fisica della luce sulle piante, attirò 
già da lungo tempo l'attenzione e lo studio degli scienziati, i 
quali, nei primordi della fisiologia, occupandosene per scrutar 
la relazione fra il sole e le piante, attribuirono all' effetto della 
luce una quantità di moti propri alle piante, che oggidì ci 
spieghiamo come effetti di altre cause, o di più cause efficienti 
combinate insieme. Nonostante la quantità dei lavori su tale 
argomento, il complesso di questi è tuttavia sparso di molte 
lacune — non parliamo di diversi fenomeni male interpretati; 
senonchè buona parte di queste lacune sparì per gl'indefessi 
e reiterati studi dell'esimio prof. Giulio Wiesner; il quale 
dopo diversi anni di costanti osservazioni e ripetuti esperi
menti (coadiuvato in ciò dall'assistente e da alcuni allievi 
dell'Istituto di fisiologia vegetale dell'Università di Vienna) 
con ricchezza d'idee e con ammirabile lucidità di pensiero, 
espose i resultati ottenuti, in una monografia che porta per 
titolo : « I fenomeni eliotropici nel regno delle piante, » in due 
parti,1 pubblicata nelle Memorie di quella Accademia. 

La scienza saluta con vero piacere un tal lavoro che, 
primo di tal mole su questo argomento, pertratta non solo 
con occhio critico ciò che sinora si lavorò e teoretiseò intorno 
all' eliotropismo, ma ci porge altresì la prova come l'autore 
da vero naturalista, con profonde cognizioni anche in altre 
materie, sappia combinare effetti, interpretare esperimenti. 
Le leggi di tensione nelle pareti e nel contenuto delle cellule, 
il lato biologico, danno al lavoro una direzione affatto nuova. 
Il tutto è presentato con critica interpretazione dei fenomeni 

1 Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche, eine physiolo

gische Monographie von Julius Wiesner. La prima parte, presentata alla 

Accademia li 4 luglio 1878, vide la luce nel vol. X X X I X delle Denlc-

schriften der mat. nat. Gl. der k. Akademie der Wiss., Wien 1878; la se

conda, preannucciata da una nota (Untersuchungen über den Heliotropi-

smus in Sitzungsoer. der le. Akad., vol. L X X X I , gennaio 1880) venne 

presentata li 18 marzo 1880 e trovasi nel vol. XLIII delle Memorie. 
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combinati, scevra però di teorie; l'autore conosce il valore ef
fimero di queste e si attiene al citare fatti, osservazioni, 
con molta disinvoltura unita ad uno stile forbito, locchè con
corre a rialzare il pregio dell' opera. 

Mi sia concesso darne un breve sunto. 

Premessa con sane annotazioni una coscienziosa rivista 
della letteratura sull'argomento — si osservi che l'autore ri
torna nel testo di sovente sulla parte istorica — Wiesner 
si rivolge dapprima alla domanda, quale relazione esista fra 
i fenomeni eliotropici e l ' intensità e rifrazione della luce ? 

L a difficoltà stava nel fissare un' unità, onde poter ri
durre i susseguenti valori a questa base. A ciò trovò Wie
sner rimedio, emancipandosi del tutto dalla luce del giorno, 
che, per motivi chiari, non si ha sempre a disposizione, nè 
dell' uguale intensità. Egli espose perciò in una stanza tutta 
tinta a nero ed esclusa affatto dalla luce esterna, le piante che 
servivano di soggetto esperimentale (Vida Faba, V. saliva, Lepi-

diuni satinimi, Uelianthus annuus ecc. per l'eliotropismo positivo, 
Viscum album e le radici di Hartwegia comosa e di Sinapis alba 

per l 1 eliotropismo negativo) ad una « fiamma normale » (di 
gaz, dell' intensità corrispondente a 65 candele di spermaceto. 
altezza del manometro = 18 .5 m m , l 'unità presa a distanza 
di l m ) , che ardeva continuamente, notte e giorno, e a diverse 
distanze dalle piante stesse. Si osservi inoltre che, ond'evitare 
qualunque riflesso della luce, gli oggetti nella stanza erano 
tutti colorati in nero ; i termometri, i psicrometri ecc., veni
vano occultati dietro a paraluce neri. Non posso innoltrarmi, 
nè qui nè più sotto a descrivere i metodi tenuti dall' esperi
mentatore, mi atterrò a citare i resultati. — L'intensità mi
nima o massima della luce alla quale le piante ancora reagi
scono non è eguale per ogni pianta; la forza eliotropica della 
luce non è proporzionale all'intensità meccanica dei raggi. Gli 
effetti eliotropici, sottoposti ad una certa intensità di luce, tocca
rono, sotto le condizioni della crescenza, in tutti i casi osservati 
un punto massimo, e andarono diminuendo, tanto coll'aumen-
tare come col decrescere dell'intensità, sino allo zero. Le diffe
renti piante variano soltanto nelle diverse situazioni dei limiti 
e del punto ottimo per l 'eliotropismo. — Il limite superiore 
dell'intensità per l'eliotropismo è maggiore o minore dell'in
tensità di cui abbisognano le piante per crescere ; con ciò 
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diremo che le piante che sono assai sensihili per l'eliotropismo 
della prima categoria, lo sono meno, o poco, per quello della 
seconda. 

Per quanto riguarda la rifrazione della luce, ne resultò 
che le piante di grande, e persino di media sensibilità, si cur
vali verso la luce, anche se questa è di forza debole e non 
agisce più come fotografica. Ne risultò inoltre che anche i 
raggi calorici oscuri eccitano 1' eliotropismo. A tutti i raggi 
dello spettro spetta una forza eliotropica ; nel giallo questa 
forza è nulla ; volendo precisare ciò graficamente, si vede 
scendere la curva dal violetto al verde e risalire più dolce 
dall' arancio all' ultrarosso. Se però le piante sono poco sen
sibili, si vede svanire gli effetti in proporzione della forza elio-
tropica propria dei singoli colori; si mostra dapprima ineffi
ciente l 'arancio e grado grado il rosso, il verde, l 'oltrerosso, 
l 'azzurro e così via. 

Gli esperimenti intrapresi provarono che i descritti feno
meni eliotropici stanno in grande affinità col crescere degli 
organismi stessi; anzi l'eliotropismo è propriamente uno spe
ciale effetto delle piante nello stadio che crescono.; Gli orga
nismi che hanno cessato di crescere non reagiscono più alla 
luce, se anche conservano vitalità. 

I differenti raggi della luce esercitano però anche u n ri-
tardamento diverso sulle piante, nel loro crescere; questo ri-
tardamento sta in proporzione diretta colla forza eliotropica 
dei raggi, però sino a tanto che l ' intensità non sia troppo 
forte ; è questa massima (luce solare), allora vediamo che 
persino quei raggi che non eccitano eliotropismo degli organi 
vegetali (intorno alla linea D di Frauenhofer), impediscono il 
crescere di questi. Cosicché piante che sarebbero eliotropica-
mente sensibili ed in pari tempo d ' u n a grossezza da as
sorbire i raggi del giallo, si piegherebbero anche in questa 
luce dal lato della sorgente di essa. — Esponendo le piante 
a diversi gradi d'intensità, dalla luce solare sino all' oscu
rità, si trova che allontanandosi dalla prima, le piante aumen
tano il loro accrescimento sino ad un punto fìsso (« massimo 
minore •), per ricadere da quello ad un minimo (corrispon
dente all'intensità del giallo) e risalire da qui sino al punto 
(« massimo maggiore ») dove per 1' esiguità di forza, la luce 
non agisce più sulle piante, queste nondimeno mostrano il 
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massimo del loro crescere.1 Wiesner si spiega questo appa
rente paradosso ammettendo nelle piante, in uno e nello 
stesso organo, elementi che agiscono alla luce nel senso del
l'eliotropismo positivo ed altri nel senso dell'eliotropismo ne
gativo. Questi ultimi vengono favoriti, nel loro sviluppo, dalla 
luce ; arrivando però questa ad una forte intensità, succede 
P opposto.2 

Che P eliotropismo abbia luogo solo negli organismi che 
crescono, lo prova il fatto che escludendo l'ossigeno negli 
esperimenti, le piante non mostrano nè eliotropismo positivo, 
nè negativo. 

Un' altra forza, che costantemente accompagna il crescer 
delle piante, è il geotropismo. Chiaro è che la forza eliotro-
pica e la geotropica influenzeranno in pari tempo un orga
nismo che si vuol esaminare in riguardo all' eliotropismo 
soltanto. — Facendo rotare le piante esposte in direzione oriz
zontale alla fiamma normale, intorno all' asse d' un apparato 
immaginato dal Wiesner, desse vengono sottratte alla forza 
geotropica. Nonostante, le piante esaminate si piegarono, an
che indipendentemente dall' azione della gravità, verso la luce, 
nel tempo medesimo in cui altri esemplari delle stesse piante, 
esposti dappresso in posizione naturale e ferma, chinavansi 
in senso eliotropico. Colla differenza però, che gli esemplari 
rotanti piegavano soltanto l'apice dello stelo verso la fiamma, 
mentre la curva degli esemplari verticali era proporziona
tamente divisa lungo tutto lo stelo, locchè si spiega ammet
tendo un effetto del crescere indotto dal continuato peso 
dell' apice dello stelo piegato in istato di nutazione. — Il re
sultato non è però uguale per qualunque pianta ; così sopra
vince P eliotropismo la forza geotropica nella Vieta Faba solo 
debolmente, del tutto all'incontro nella Vida saliva. 

Un interessante campo ad ulteriori studi apersero i ten
tativi intrapresi, col chiarire che anche per l'eliotropismo vale 
un'eguale azione continuata della luce, come Io stesso speri-

1 II relatore ai permette di rammentare lo sproporzionato crescere che 
le piante mostrano nello stato di ctiolement. 

1 Stimiamo concordi i risultati ottenuti da Francis Darwin nei suoi 
esperimenti sul crescere delle radici nell'oscurità (Vedi Arteiten desbotan. 
Insiti, su Wurzburg, voi. I I , fase. 3). 
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m e n t a t o r e a l t re volte cons ta tò 1 p e r V or igine del la clorofilla, 

dove l ' e q u i p a r ò alla « i nduz ione fotochimica » di B u n s e n e 

Roscoe. — Le impress ion i della luce sul le p i a n t e si t r a d u c o n o , 

se ques t e , in i s ta to a n c o r a vert icale , v e n g o n o tol te a que l la e 

p o r t a t e in u n luogo affatto buio , in u n effetto eliotropico che 

t rova espress ione a p p e n a dopo a l c u n t e m p o di d i m o r a nell 'oscu

r i tà , ne l s e n s o del la luce r icevuta , e che l ' a u t o r e di conse

g u e n z a d e n o m i n a « i nduz ione fotomeccanica . » — Quest ' in

duz ione fo tomeccanica ci de s t a il p e n s i e r o che là dove segue 

e l io t ropismo d u r a n t e l ' i n f luenza cos tan te del la luce, b u o n a 

p a r t e di ques t ' u l t i m a sia v e r a m e n t e u n sop rapp iù , u n a quan

t i tà di forza c h e n o n si man i f e s t a a l t r imen t i . 

Se l ' i dea è g ius ta , ch ia ro è a l lora che le p i a n t e espos te alla 

luce so l tan to a in terval l i , m o s t r e r a n n o in m e n o t e m p o l ' egua l 

effetto delle p i a n t e che ceteris paribus r i m a s e r o espos te a 

l u n g o a l la s t e s sa luce . Gli e spe r imen t i , ist i tuiti con apposi to 

a p p a r a t o a d in t e rmis s ione , c o n f e r m a r o n o a n c h e l ' i dea . 

I lavori di De Vr ies che p e r t r a t t a n o la t u rg idezza nel le 

cellule vegetali , d iedero occas ione al n o s t r o a u t o r e di d a r n u o v a 

di rez ione alle s u e idee , locchè v e n n e corona to d a in t e re s san 

t i ss imi r isul ta t i che si man i f e s t a rono alla fine degli e spe r imen t i . 

Q u a l c u n o scorge a p p u n t o in quell i il va lore c u l m i n a n t e del la

voro che e s p o n i a m o , e vuol definire (però m a l a proposi to) come 

p r e t t a teor ia le conclusioni al le qual i W i e s n e r g i u n g e o rd inando 

i fatti con m a n i e r a v e r a m e n t e raz iona le . W i e s n e r s 'as t iene del 

t u t to dal voler i m p r o v v i s a r e n u o v e teor ie — e lo dice chia

r a m e n t e alla fine del c o m p e n d i o s o lavoro — lungi d a ques to 

pens i e ro egli vuol t e n t a r e su l la b a s e del la combinaz ione dei 

fatti, u n a sp iegaz ione dei f enomen i c h e ci c i r condano , n o n ce

landos i , che p iù d ' u n a del le idee che egli pose a d ischiari-

m e n t o di quelli , p o t r à cedere , collo sv i luppars i del la fisiolo

gia, a migl ior in t e rp re t az ione . L ' a v e r p rodo t to fatti, e di più 

1' ave r espos to u n n e s s o causa le dei m e d e s i m i , è l ' intenzione 

ed a n c h e il m e r i t o del la monogra f i a . 

Mi t r a t t e n g o c ionu l l ameno u n po ' p e r es teso su l capitolo 

inti tolato « t en ta t ivo d ' u n a spiegazione m e c c a n i c a dell ' eliotro

p i smo . » — L a possibi l i tà d ' u n effetto eliotropico nel le piante 

di m e d i a sensibi l i tà ve r so la luce, è b a s a t a su d ' u n a u m e n t o 

1 WIESNER, Die Entstehnnr/ des ChloroplnjlU, Wien (Haider) 1877. 
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della turgidezza, cosicché, riducendo queste piante, se curve, 
col tuffarle in una soluzione concentrata di sale da tavola, in 
istato plasmolitico, si leva ben presto la piegatura loro. L'ef
fetto stesso si spiega coir elasticità delle membrane delle 
cellule. All'incontro non è possibile appianare la curvatura 
eliotropica presa da piante che sono assai sensibili alla luce, 
poiché qui, in virtù della loro facilità nel crescere, le mem
brane sono molto sottili; mentre piante che crescono lenta-
ments, si chinano anche lentamente: in entrambi i casi non 
riesce possibile togliere l'incurvatura, perchè nel frattempo 
venne fissata dall'intussuscessione la piega presa, e non si lascia 
più restituire alla linea retta. Non bisogna per altro dimenti
care in tutti questi casi, in quanto riguardano le piante multi-
cellulari, che buona parte di queste incurvature è da mettersi 
sul conto di una differente tensione nei diversi tessuti. 

Wiesner si forma pertanto la seguente idea circa il con
seguimento degli effetti dell'eliotropismo positivo. 

« Esponendo organismi, atti a curvarsi, ad una luce uni
laterale, si vedrà ben tosto che dessi perdono la duttilità 
delle membrane illuminate prima che quella delle membrane 
che si trovano all' ombra. Col prolungato procedere in tal 
guisa, la differenza va aumentando, cosicché dalla parte espo
sta alla luce, le membrane perdono affatto l'eliotropismo. Que
sto viene effettuato dall' accrescere della turgidezza. Questa 
aumenta, come naturale, alla parte opposta a quella che viene 
illuminata, mentre vien diminuita dalla luce. Se è elastica la 
tensione della turgidezza oppure del tessuto da quella parte 
che riceve la luce, e duttile dalla parte opposta, allora si pro-
nuncierà l'eliotropismo in forma di una curvatura dell'orga
nismo vegetale. Questa curvatura viene dipoi fissata per in-
tussuscessione. » 

L'idea è plausibile, ed applicabile non solo ad orga
nismi multi-cellulari, ma anche ad organismi uni-cellulari, 
essendovi anche qui una differenza di tensione delle diverse 
parti delle pareti, secondochè esse si trovano nelF ombra op
pure esposte alla luce, causa motrice ; la causa efficiente è 
da cercarsi nella turgidezza. 

Più ardua impresa è il chiarirsi il fenomeno dell' elio
tropismo negativo. Su questo proposito difettiamo molto di 
dati, tanto più che fra il piccolo numero di quelli che posse-
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diamo trovansi delle contraddizioni; videsi perciò l 'autore 
obbligato a formulare un'ipotesi, la quale — basandosi bensì 
su esperimenti da lui stesso intrapresi, d'onde riluce che 
i casi d'eliotropismo negativo non sono così rari come si
nora si credeva — viene esposta come segue: « Io ammetto 
una differenza fra cellule negative-eliotropiche e positive-elio-
tropiche. Può darsi che le membrane di quelle aumentino, 
sotto la forza della luce, per esempio, la loro elasticità. Se 
in una tal cellula la turgidezza aumenta, allora ne segue 
una deviazione dalla luce ; ora, se un organismo contiene 
simili cellule in ordine regolare o simmetrico (rispetto alla 
luce), oppure se ne è tutto composto, è chiaro che con un 
aumentare proporzionato della turgidezza si pronuncierà un 
eliotropismo in senso negativo. » 

Quali sieno i processi meccanici della luce, sotto la di cui 
influenza diminuisce la tensione delle membrane degli organi 
e quale alterazione questi subiscano, non è possibile per ora di 
precisare. Nemmeno siamo al caso d'indicare in qual modo la 
luce ecciti una differenza nella turgidezza : troppo giovane an
cora è la nostra scienza, perchè possiamo elevarci al di sopra 
d'una connessione empirica della meccanica dei fenomeni. 

Non ogni orientamento che le piante mostrano è, seanche 
diretto nel senso della luce, perciò anche eliotropico. Quest'ul
timo dev'essere principalmente un fenomeno che ha luogo solo 
sino a tanto che la pianta, o una data parte di essa, cresce; 
e viene influenzato dalla luce. 

Nella terza parte dell' opera il prof. Wiesner passa in ri
vista i differenti organismi (stelo, foglia, infiorescenza, radice) 
e pertratta i casi di vero eliotropismo e di eliotropismo appa
rente. Ne citerò alcuni esempi che tengo per caratteristici, 
estratti dalla lunga serie, la quale, per la maggior parte risul
tato di osservazioni proprie, arricchisce la monografìa e parla 
in favore della sagacità dell' autore. 

Occorre appena premettere che fenomeni, come il trarsi 
alla luce delle zoospore (pholotaxis di Strasburger), il movi
mento dei plasmodi dei Missomiceti, non entrano nei nostri 
limiti, come neppure le oscillazioni o lo scorrere dei corpi 
della clorofilla, e del protoplasma. 

Eliotropismo degli steli. Ognuno sa che lo stelo verticale 
crescendo e allungandosi deve sopra vincere il geotropismo ne-
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gativo, q u e s t o l avo ra con t ro l ' e l io t rop i smo pos i t i vo ; cionon

o s t a n t e t rov iamo , capovolgendo la p i an t a , che tu t t i e d u e si 

s o m m a n o : l ' a p i c e dello stelo si piega, ben p res to all ' i n s ù 

da l la p a r t e d' o n d e r iceve luce . Il p e n d e r e dei giovani gett i 

di Corylus, Ulmus, Ampelopsis ecc. verso la luce , d i p e n d e d a p 

p r i m a so l tan to da l propr io peso , p iù ta rd i a p p e n a si associa 

l ' influenza del la luce alla g rav i t à ed e n t r a m b e t e n d o n o a pie

g a r e i r a m i in condizioni favorevoli a l la p ian ta . — Es i s tono 

steli (Dipsacus, Verbascum sp.) c h e n o n m o s t r a n o quas i n e s 

s u n e l io t rop ismo ; all ' incon t ro il fusto dell ' Ilelianthus tubero-

sas segue , a n c o r ba s so , il g i r a r del sole. L e G r a m i n e e m o 

s t r a n o u n e l io t ropismo so l tan to negP in te rnod i , e così sono 

p u r e g ì ' i n t e r n o d i di Tropaeolum majus n e g a t i v a m e n t e el iotro-

pici, c o m e Sachs , p e r p r i m o , c h i a r a m e n t e h a d imos t r a to . 

Il biologo t r o v e r à n a t u r a l e c h e gli steli s e n t a n o posi t iva 

l ' i n f luenza dell ' e l io t ropismo ; gli steli c e r c h e r a n n o d' e s p o r r e 

le foglie al la luce, m a nello s tesso t e m p o di p r e s e r v a r se 

s tess i da l l ' a z ione i n t e n s a di quel la , o n d e n o n v e n i r n e p re 

giudicat i ne l loro c rescere , locchè consegu i scono ponendos i in 

d i rez ione del la luce inc idente . I n s enso oppos to ce rcano i 

r a m i (e steli) negat ivo-el iotropici di fuggire l ' in tens i tà so lare . 

L e foglie sono n e g a t i v a m e n t e geo t rop iche nello svi luppars i , 

e d a p p e n a ne l p r o g r e d i r e della loro c re scenza s en tono l'in

f luenza del la luce , e p r e n d o n o u n a posiz ione ver t ica le ne l la dire

zione del la luce efficiente, ne l la q u a l e r i m a n g o n o d u r a n t e t u t t o 

il t e m p o che crescono, e s s e n d o c h é gli e l ement i nega t ivo-geot ro

pici t r ovans i imped i t i dal la luce nel loro sv i luppo . Le l a m i n e 

seguono , ne l la loro posizione, la luce di magg io r r ipa raz ione , 

la q u a l e è sola d ' i m p o r t a n z a biologica p e r l e p i a n t e . 1 Ques to 

v e n n e p rova to d a u n a l u n g a ser ie di e spe r imen t i (75 in tut to) : 

si e spose ro le foglie di d iverse p i a n t e in que l l a posiz ione che 

O r d i n a r i a m e n t e c o n s e r v a n o esse sullo stelo, alla luce diffusa 

del g iorno, d u r a n t e ore differenti, s e m p r e ne l m e d e s i m o luogo. 

I n s i e m e con esse si e spose ro , pe rò in var ie direzioni ve r so 

la luce , a l c u n e s t r iscie del la c a r t a di Talbot, e v e n n e s c r u p o 

l o s a m e n t e no t a to dopo q u a n t i m i n u t i q u e s t e s t r iscie conse 

gu ivano , nel le loro s ingole posizioni, il g r a d o d ' i m b r u n i t u r a 

1 Vedi WIESNEU, Die natürlichen Einrichtungen гит Schutze des Chlo
rophylls, in Festschrift der Ь- k. sool.-hotan. Ges., Wien 187G. 
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fissato. Dal complesso degli esperimenti risultò che le striscie 
poste in quella direzione che era naturale alle foglie, senti
vano prima che in qualunque altra Teff etto della luce. 

Non per tutte le foglie vale però questa regola generale, 
troviamo delle piante con foglie poco sensitive, che non si 
mettono perciò nella direzione suddetta ; altre, con foglie mo
bili (pioppi, salici), che parimente non corrispondono nella loro 
posizione alla direzione della luce. 

Nei casi ordinari si trova che le foglie, accompagnate da 
una torsione dello stelo, si volgono verso la direzione della 
luce più diffusa, ed in questa si pongono verticalmente nella 
direzione stessa. Questa doppia orientazione della luce espri-
mesi nelle giovani pianticelle d'abete, che crescono all' orlo 
del bosco, in un modo singolare. La luce dello zenit stende 
le foglie tutte orizzontalmente in un piano, mentre, cedendo 
alla luce laterale, desse prendono una piegatura in forma di 
falce verso la luce stessa. 

Passiamo ai fiori ed alle infiorescenze. Ognuno sa, quale 
importanza s'alleghi al fiore d'una pianta; di più gli studi 
profondi dell' esimio Kerner ci chiarirono come anche la con
figurazione, la posizione ecc. di quello stiano in intima rela
zione coli' economia della pianta stessa ; troveremo perciò 
naturale che appunto questi organismi posseggano molta 
sensibilità eliotropica e mostrino una conforme facilità di 
movimenti. Questi vengono effettuati per mezzo dei pedun
coli, mentre le parti che costituiscono il fiore — fatta astra
zione di singoli casi — non muovonsi eliotropicamente. I fiori 
tutti tendono alla luce, nessuno la fugge. Nel loro chinarsi 
verso di essa, osserviamo due casi estremi : i fiori o si pie
gano e mantengono la curva, oppure girano col volgersi 
della luce ; innumerevoli sono poi i casi intermedi che uni
scono questi due estremi. Ciononpertanto il numero dei fiori 
che conserva la direzione presa da principio, è preponde
rante. Comunemente tiensi VIleliantTins annuus come prototipo 
dei fiori che muovonsi colla posizione del sole, donde ne ha 
il n o m e ; l'A.ut. dimostra però ad evidenza e dopo ripetuti 
esperimenti la nullità dell'indicazione, che troviamo anche 
presso autori celebri. Il girasole, crescendo in luoghi aperti e 
liberi, declina e conserva i suoi fiori nella direzione di sud-
ovest. — Un girare dei fiori col sole, vediamo espresso nei ca-



LAVORI SULL'ELIOTROPISMO 305 

polini de l Tragopogón orientale. Chi di b u o n m a t t i n o p a s s e g g i a 

di fronte allo s p u n t a r del sole p e r u n p r a t o , r e s t e r à incan ta to , 

ne l r ivolgersi , al v e d e r la q u a n t i t à di Tragopogón c h e d ianz i 

n o n a v e v a scor to , e che ap rons i col l eva r dell ' a s t ro , dire t t i 

v e r s o lui, cui s e g u o n o nel la di rezione s ino ve r so il mezzod ì , 

l e g g e r m e n t e dec l inando poi a l l ' o ra del t r a m o n t o . Al r inch iu

ders i , ve r so se ra , lo s telo li dir ige in posiz ione di geotropi

s m o nega t ivo a l l ' insù . Ciò si r ipe te , pe l m e d e s i m o fiore, ne l 

co r so di 3 a 5 giorni . 

L a m a g g i o r p a r t e dei fiori p r e s e n t a , di b u o n m a t t i n o , u n a 

d i rez ione ve r so ovest , ne l pomer igg io verso sud-oves t , coli' i m 

b r u n i r e i fiori si r ip i egano all ' i n sù : p r e s e n t a n o nel l ' i n s i e m e 

u n volgers i parz ia le ve r so la luce , r e s t a n d o immobi l i d u r a n t e 

le o r e del mer igg io . 

A lcune p i an t e , c o m e il Melilotos officinalis, V Antirrhinum 

majus, d i r igono le inf iorescenze loro so l t an to in casi special i 

v e r s o la luce ; a l t r e p i a n t e vi sono, fra cui n o m i n i a m o l a 

Gentiana ciliata, c h e n o n m o s t r a n o v e r u n a o r i en taz ione al la 

luce ; così p u r e è no to che i Dipsacus e i Verbascum c o n s e r v a n o 

a t u t t e l ' o r e ed in q u a l u n q u e luogo ove c rescano , la n a t u r a l e 

pos iz ione dei loro fiori. — L ' A u t . v ide infine, c h e fiori di 

v ivace colorito m o s t r a n o u n a m a g g i o r t e n d e n z a eliotropica al 

confronto dei fiori ve rdognol i o d ' a l t r o colore poco a p p a r i 

scen te , c o m e li h a n n o le specie di Chenopodium, di Atriplex ecc. 

R a v v i s a egli in ciò u n ' util i tà biologica p e r la p i a n t a , e in 

re laz ione al la f r equen taz ione degli inset t i . 

L a l e t t e r a t u r a v a r icca di indicazioni r i g u a r d o all ' el iotro

p i s m o del le radici ; m e n t r e pe rò gli au to r i ci d a n n o e s p e r i m e n t i 

prec is i sul le radic i ae ree , essi n o n c o n c o r d a n o ne l le loro in

dicazioni sul le rad ic i epigee. W i e s n e r r i scon t rò che la m a g g i o r 

difficoltà neg l i e s p e r i m e n t i colle radici epigee è c a u s a t a da l geo

t r o p i s m o posi t ivo ; n o n m i n o r difficoltà r i su l tò dal dubb io at

t e g g i a m e n t o di que l le colt ivate in u n a m b i e n t e u m i d o o p p u r e 

n e l l ' a c q u a . Egli si p r o p o s e perc iò di e s i m e r e le radici , nel lo 

s t u d i a r e il loro e l io t ropismo, da l la forza di g rav i tà , e consegu ì 

l ' i n t e n t o t a n t o facendo r o t a r e le piant icel le , che col t ivava i n 

u n a luce c o s t a n t e (uni la tera le) , i n t o r n o a d u n ' a s s e or izzon

ta le , c o m e p u r e e s p o n e n d o radici in u n a m b i e n t e dove po t e 

v a n o c resce re e r icevere in par i t e m p o c o s t a n t e m e n t e u n filo 

di luce d a u n solo lato, volte colla c i m a a l l ' i n sù . I n tu t t i i casi 
NuovoG- iorn. Bot. Ital. / 20 
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trovò egli che le radici mostrano eliotropismo negativo. Così 
pure asserisce che in 61 casi di radici aeree osservate, queste 
mostrano sempre, più o meno spiegato, eliotropismo negativo ; 
mai gli capitò d'osservare un caso diverso. 

Apparisce indubbiamente che nell' eliotropismo delle ra
dici trattasi d ' u n effetto d 'accomodamento, nel senso di 
Darwin. In ispecialità lo dimostrano le radici della Hartivegia 
comosa Nees (Cordyline vivipara Hort.), che possono fungere 
in egual modo, sia come epigee, sia come aeree, e lasciansi 
coltivare ottimamente anche neh' acqua. 

L'ul t imo capitolo pertratta per esteso l'eliotropismo delle 
crittogame, con apposito riguardo alle osservazioni e agl'inte
ressanti resultati che negli ultimi tempi ci porsero i stupendi 
lavori di Sachs, di Brefeld, di Leitgeb e di Prantl in prima 
linea. Alla rivista letteraria s 'aggiungono esperimenti col 
Piloìólus crystallinus Tode e col Coprinus niveus Fries — en
trambi unicellulari — eseguiti nell' Istituto diretto dall'Aut. e 
che mostrarono — come più sopra già ne fu parola — che 
non esiste veruna differenza, in quanto riguarda F eliotropi
smo, fra organismi multi od unicellulari. Tanto l'intensità, la 
rifrazione, il colore della luce, come pure l'induzione, rivelarono 
nelle succitate piante crittogame effetti analoghi a quelli delle 
fanerogame. 

Riassumendo in generale l ' idea dell' opera, l 'Aut. chiude 
con uno speciale avviamento al valore biologico della mede
sima, che difatti non può sconoscersi, e che diede impulso 
al presente tentativo di rilevarne i punti principali, essen
doché è da stimarsi guadagno non piccolo per la scienza la 
comparsa di una monografia, che porge al mondo botanico 
una ben ponderata e lucida esposizione di fatti positivi. 

EPATICHE DELLE ALPI PENNINE. SAGGIO DI C. MAS-

SALONGO ED A. CARESTIA. 

Dopo che nel 1729 l ' immortale Micheli col Nova Planta-
- rum Genera ci porgeva un primo ed importante saggio mo

nografico di tutte le Epatiche sino a quel tempo conosciute 
' i n Italia, trascorse quasi un secolo prima che altri fra noi ri-
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volgendo di nuovo gli studi a queste sporofìte, inclite non 
meno per specialità e valore di caratteri fisiologici e tassono
mici, che per esimia leggiadria di forme, le riponesse in quel 
condegno onore che di buona ragione ad esse appartiene. Tal 
merito era riserbato a due fra i più illustri botanici del se
colo corrente, che, fatto delle Epatiche nostrali oggetto di ac
curate e speciali ricerche, contribuirono potentemente a to
glierle dal troppo lungo e lamentato oblìo, vogliamo dire 
G. Raddi e G. De Notaris. 

Il pr imo, 1 basandosi eugli organi riproduttori per l'addietro 
poco noti o trascurati, e rilevandone le più spiccate differenze 
morfologiche, iniziò lo smembramento degli antichi generi 
troppo collettivi e politipici di questa famiglia in parecchi 
nuovi, la cui autonomia venne sancita dal consenso e dal 
plauso dei posteriori botanici, uno dei quali, il Nees, salutava* 
perciò nel Raddi il Padre della Epaticologia. 

A questi subentrava più tardi nel medesimo arringo il 
De Notaris, che, raggranellato nelle PrimUiae Ilepaticolorjiae 
Italicae 3 il meglio delle proprie ed altrui scoperte, preludeva 
a quegli altri suoi encomiati lavori, in cui s' era proposto di 
illustrare con altrettante monografie 4 i vari generi delle Epa
tiche Italiane, corredando le specie nuove o critiche di fedeli 
e dettagliate figure. Ardua e gloriosa meta, a cui peraltro 
l 'avrebbero scorto il sicuro acume dell'ingegno, non che l'in
defesso studio, se l ' inesorabile Parca nel 1877 non invidiava 
alla scienza il suo eminente cultore. Però V esattezza delle 
descrizioni, la precisione delle analisi, la perspicacia e rettitu
dine delle osservazioni che concorrono in bella gara ad im
primere in siffatte elucubrazioni le traccie del Genio che ani-

1 CT. Raddi, Jungerniauniografìa etnisca, in Meni. Moderi. X V I I I , 

p. 14-56, c. 7 tav. ( L 8 2 0 ) ; Nees ed. Bonn. ( 1 8 4 1 ) ; in Opusc. Seient. di 

Bologn. ir, p. 349 (1818). 

- Nees in Jungermanniogr. eh', ed. Bonn. p. III . . . . so verdiani, Radili 

der Vater der Lébermooskund genannt su iverden. 
3 In Mem. Acc. Torino sei-. II, toni XVIII , p. 287-354, c. tav . (1838-39) . 

'" De Not., Appunti p. nuov. cens. Epat . it. , in Meni. Ace. Torino 

ser. II, toni. XVIII , p. 457-498 , c. 5 tav. (1858-59) ; continuazione degli 

Appunti in 1. c. ser. II, tom. X X I I , p. 353-389, c. 5 grandi tavole (1863-05) . 

r-Dello stesso: Sunto di oss. sul gen. Sarcoscyplius, in Comm. Soc. critt . 

it, voi. I, fase. IT, p. 72-94, c. fig. (1861) . 
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mava 1' Autore, r imarranno mai sempre a base fondamentale 
dell'Epaticologia Italiana; rimpiangiamo soltanto che troppe 
sieno state le regioni della Penisola che non furono in grado 
di presentargli in tempo altre desideratissime contribuzioni, 

Di fatti : a pa.rte l'Etruria investigata con predilezione da Mi
cheli e Raddi; la Liguria percorsa saltuariamente da De Notaris 
e Baglietto; le Provincie Venete su cui volsero le loro indagini 
C. Massalongo, Saccardo, Spegazzini e Trevisan; quella di Ber
gamo che per opera di De Notaris vanta le conquiste di rilievo 
fattevi da Rota; le Alpi Comasche fortunate tributarie del vigile 
occhio dell' Anzi ; il bacino del Verbano coi limitrofi monti, e 
parte dell 'agro di Vercelli e Biella, dove ebbero campo di fare 
le migliori loro armi Cesati e De Notaris ; da tutto il resto 
d'Italia hassi bensì qualche delibamento isolato, ma di vere 
esplorazioni a noi non consta. 

Cionulladimeno, e sebbene siasi ancora ben lungi dal 
poter esporre un lavoro, in cui non si tratteggi a troppo smilzi 
contorni l ' intiera fisionomia dell' Epaticologia Italica, giova 
ricordare che, pel numero e per la specialità delle forme già 
conosciute, il censo delle Epatiche nostre, in paragone di 
quello d' altre regioni europee, che dir si possono quasi esau
rite, occupa certamente un posto ragguardevole. 1 

Si è a rincalzo di tale asserzione che noi ci siamo decisi 
di porgere ai cultori della Crittogamia un saggio delle Epati-

1 V. Trevisan, Nuovo censo delle Epatiche italiane, in Rendiconti 
R. Ist. Lomb. ser. II, voi. VII, XVII (1874); dello stesso e il lavoro vera
mente pregievole che ha per titolo : Schema di una nuova class, delle 
Epatiche, in Mem. R. Ist. Lomb., Se. Matem. e Natur., ser. Ili, voi. IV, 
p. 383-451 (1876-77). — A completare questi cenni bibliografici dell'Epa
ticologia italica aggiungiamo lo seguenti pubblicazioni: J. B. Balbis, Sur 
trois espèc. d'he'patiques, in Ména, de 1' Ac. Se. Tnrin tom. XII, p. 73, e. 2 
tav. ; A. Sasai, Sull' Antrocephalus italicus, in Att. I a Riun. Scienz. It. 
Pisa p. 159 (1840). ; A. Bertoloni, FI. it. cryptogama fase. V, p. 545-641: 
Hepaticae (1862) ; sul valore di quest' ultimo scritto rimandiamo il lettore 
al giudizio espressone dal De Notaris nell' introduzione alla seconda parte 
degli Appunti per un Nuovo Censo delle Epatiche italiane, 1. s. e ; C. Mas
salongo, Enum. Epat. conosciute nelle prov. venete, in Nuov. Giorn. Bot. 
It. voi. IX, fase. I (1877) ; Epatiche rar. e critiche ecc., c. 2 tav., in Att. 
Soc. Veneto-Trent. Se. Nat. voi. V, fase. II (1877) ; Hepaticolog. veneta 
fase. I, c. 3 tav., in Att. Soc. Ven. Trent. Se. Nat. voi. VI, fase. II (1879) ; 
Hepaticae italiae-venetae exsiccatae n. 1-100, Patavii (1878-79). 
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che delle Alpi Perniine, il cui pend ìo v e r s o l ' I t a l ia fo rmò d a 

mol t i a n n i il domin io delle n o s t r e r i ce rche , e dove da l p i a n o 

delle c o n t e r m i n e valli che t u t t e p iù o m e n o f r u g a m m o , n o n 

di r a d o ci s i a m o sospint i s ino ai vert iginosi pinacoli a lp ini 

che p iù da p r e s s o fanno severo corteggio agli sterili ed inac

cessibili g repp i del Monte Bianco, de l Monte R o s a e de l 

Cervino. 

L a p r e s e n t e Memor ia r a s s e g n a a p p u n t o i p r imi frutti di 

siffatti scrut ini i ; e ci p iace sogg iungere , p e r q u a n t i si allie

t a n o di tali b u o n i successi , c o m e la d iagnosi delle s ingole 

specie ci p o r t a a d i sc r iverne u n b u o n da to che p e r la p r i m a 

vol ta f igurano fra le ind igene a l l ' I ta l ia . In pa r i t e m p o ce n e 

add i t a n o n p o c h e o r a r i s s i m e t u t t o r a ne l la F lo ra s t e s sa E u r o 

pea , o p rop r i e so l tan to a la t i tudin i mo l to p iù boreal i del la 

n o s t r a ; e f i n a l m e n t e ci p e r m e t t e di p r o p o r n e a l cune , s e p p u r e 

l ' a m o r propr io n o n ci p r e n d e a g a b b o , c o m e n u o v e affatto 

al la sc ienza . . 

P o s s a ques to e s p e r i m e n t o va le re a l t ru i di s p r o n e a pe r 

co r re re con ident ico scopo stadi i m e n o r i s t re t t i de l n o s t r o 

l u n g o la dupl ice c a t e n a che parie o c h e circonda il bel Paese! 

Così si c o n f e r m e r à che l ' I ta l ia s e r b a t u t t a v i a invidiabili p r emi i 

p e r chi si s t ud i a di scopr i re i recondi t i tesor i della s u a Flora . 

Ferrara 1 Luglio ISSO. 

SriKGAZIONE DI ALCDNE ABBKEVIATUEE. 

Cr. L. N. Syn. Hep. = Gottsc.he, Lindenberg et Nees ab Esenbeck: Synop
sis Hepaticarum; Hamburgi 1844. 

G. et ß . exs. = Gottsc.he et Rabenhorst : Hepaticae Europaeae exsic-
catae; Dresden 1855-79. 

H. et G. exs. = Hübner et Genth : Deutschlands Lebermoose in getrock
neten Exemplaren; Mainz 1836. 

C. et P . exs. = Carrington et Pearson : Hepaticae Britannicae exsic-

catae n. 1-150; Manchester 1878-79. 
G. Massal. exs. = C. Massalongo: Hepaticae ItaUae-venetae exsiccatae 

n. 1-100 ; Patavii 1878-79. 
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HEPATICALES 

(Hepaticae : Jussieu, Bischoff, Du Mortier, Nees, Gottsche, et 
Auctt. recent.). 

Fam. I. — J U N G E R M A N N I A C E A E Dmrt. 

A. — F o l i o s a e . 

* Folia succuba. 

Trib. I. — ulcoleae Dmrt. Syll. Jung. p. 75, gen. XV solum. 
— Perichaetium polyphyllum, phyllis inter se liberis; co-
lesula 1 nul la ; calyptra inclusa; capsula ad basin quadri
partita ; elateres bispiri decidui. 

Gen. I. — A c o l e a Dmrt. 

Syll. Jung. p. 76, tab. II, fig. 15 (1831); Hep. Eur. p. 121. 
— Cesia B. et Gr. emend. (1821) nec Caesia R. Br. Prod. 11 Nov. 
Hol'l. (1810). — Gymnomitrium Cda ex p.; Nees Eur. Leberm. 
I, p. 113 (1833) ; G. L. N. Syn. hep. p. 2. — Jungermannia 
Lightf. FI. scot. II, p. 786. 

1. A. c o n c i n n a t a (Lightf.) Dmrt. Syll. jung. p. 76; Hep. Eur . 
p. 122. — Gymnomitrium Cda in Sturm Deutsch. Krypt. 
Fl. 19-20, tab. IV; Nees Eur. Leberm. I, p. 115; G. L. N. 
Syn. hep. p. 3. — Jungermannia Lightf. Fl. scot. p. 786 ; 
Hook. Brit. jung. tab. 3. — H. et G. exs. n. 44 ; G. et R. 
exs. n. 155, 325, 423 ic. 

In densi cespugli, più di raro fra i muschi, sulle rupi nei 
luoghi alpini e subalp. della Valsesia e dintorni: Alagna, mt. 
Plaida, valle d'Otro, mt. Rosa (precipizi di Ebelctona), Corno 
Bianco, Gressoney, Val d'Aosta, alpe Rizzolo (c. fr. 11 sett. 1868). 

1 Nelle nostre pubblicazioni anteriori alla presente, adoperammo il 
vocabolo di calesula in luogo di colesula; ques t 'u l t ima denominazione ò 
più esatta derivando dal greco KoAsò,- — guaina. 
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2. A . c o r a l l o i d e » (Nees) Dmrt. Hep. Eur. p. 122. — Gymno-
mitrium Nees Eur. Leberm. I, p. 1 1 8 ; G. L. N. Syn. hep. 
p. 3; Carringt. Brit. hep. p. 7, tab. I, fig. 4. — G. et R . 
exs. n. 513. 

In compatti pulvini : rupi della vetta del Corno Bianco 

(3317 mtr. s. m.), alla Baracca Vincent (2985 mtr. s. m.). 

Questa specie che un esame superficiale potrebbe fare scambiare colla 

precedente, ne è distinta per i seguenti caratteri : in A. coraUoides i ramo

scelli sono forniti di foglie molto più fittamente imbricate, e verso l 'estre

mità di essi più grandi, perciò detti ramoscelli sono subclavati, un poco 

compressi e talvolta con un profilo quasi strettamente lanceolato ; le fo

glie inoltre dapprima intere, divengono in seguito lacero-bidentate, coi 

denti ottusi, brevi, separati piuttosto da una lacerazione che da un seno 

rientrante ; le cellule verso il contorno delle foglie sono trasparenti e bian

castre (morte) e perciò appariscono jalino-marginate. 

Trib. II . — JÌIesophylleae Dmrt. Sy 11. Jung. p. 77. — Peri-
chaetium oligophyllum vel polyphyllum, phyllis inter se 
liberis aut margine plus minus alte et cum colesula in 
urceolum connatis ; capsula ad basin plerumque quadri
partita ; elateres vulgo dispiri, decidui. 

Gen. II . — N a r d i a B. et Gr. 

Nat. arr. brit. pi. I, p. 694 (1821) emend. ; Carringt. Brit , 
hep. p. 10. — Marsupella Dmrt. Comm. bot. p. 114 p. p. (1822). 
— Mesophylla Dmrt. Comm. bot. p. 112. — Sarcoscyphus et 
Alicularia Cda in Opiz Beitr. I, p. 652 (1829). — Southbyn 
Spruce in Trans. Soc. Bot. Edinb. I l l , p. 197 (1850). — Jan-
germannia Ehrh. Beitr. IH, p. 80 (1788). 

a. Marsupella (Dmrt.). 

3. N. e m a r g i n a t a (Ehrh.) B . et Gr. emend.; Carringt. Brit. 
hep. p. 13. — Marsupeila Dmrt. Comm. bot. p. 114; Hep. 
Eur. p. 126. — Sarcoscyplms Ehrharti Cda in Sturm Deut-
schl. Krypt. Fl . 19, p. 25, tab. V ; Nees Eur. Leberm. I, 
p. 125; G. L . N. Syn. hep. p. 7. — Jungermannia emargi
nata Ehrh. 1. a ; Hook. Brit. jung. tab. 27. — H. et G. exs. 
n. 81 ; G. et R . exs. n. 75. 
* f o r m , m i n o r (G. et R . exs. n. 533). 
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fi. elongata nob. — caulibus rigidiusculis (8 cent. long, 

e ) , foliis arcte-imbricatis ; pi. robusta. 

Copiosa sulle rupi e sulla terra umida, nelle selve mon

tane e subalpine della Valsesia ; * alpe Mozzarella, selve 

d'Otro, alpe Cengi, al Buzzo (c. fr. 15 maggio); jS alpe Val-

piana, selve della Monta. 

Specie di dimensioni straordinariamente variabili ; fra le numerose 

forme da noi studiate, abbiamo distinto solo quelle che ci parvero più sa

lienti. Gli esemplari che riferimmo alla forma tipica,'in confronto di quelli 

citati della collezione dell 'Hiibner, differirebbero puramente per le foglie 

superiori a denti un poco acuti, ma sarebbe follia voler trovare perfetta 

somiglianza in specie così polimorfa. 

Sotto * forni, minor, abbiamo riunito tutti quelli esemplari che stac-

cansi dalla tipica per dimensioni evidentemente più piceole ; fra quest'ul

timi ci sembra singolare la variazione offertaci dagli esemplari fruttiferi 

provenienti dalla località il Buzzo, nei quali le foglie preinvolucrali sono 

molto potenti e divaricate, onde 1' urceolo pericheziale resta perciò ben di

stinto ed isolato, assottigliato verso la base con i due filli saldati fino 

presso la metà di sua altezza. A questa categoria spettano pure alcune 

forme sterili a foglie molto lasse, il margine delle quali mostrasi patente 

e quasi subrevoluto. 

La var. élonpata per la sua peculiare robustezza e sviluppo dei cauli, 

ci parve opportuno di indicare con un nome speciale. Non può venire 

scambiata col Sarcoscyphus Ehrhàrti v. rooustus del celebre De Notaris, 

poiché le lacinie della colesula non raggiungono mai il lembo estremo dei 

lobi delle foglie pericheziali. 

4. N . alpina (Gott.). — Sarcoscyphus Gott. in G. et R. exs. 

n. 453, 535 ; Limpricht in Cohn Krypt. FI. v. Scbles. I, 

p. 432; Stepbani Deutschl. Jung. p. 16, fig. 11. 

Presso i Laghetti dell' alpe Larec nella Vals. (p. steril.). 

Questa rarissima specie che per la prima volta entra a far parte del 

censo delle epatiche d Italia, è distinta dalla N. Furikii oltre che per le 

sue dimensioni maggiori, per le foglie subrotonde, ristrette presso la loro 

inserzione e divise in due lobi ottusi separati da un seno subangolare che 

raggiunge il terzo circa dell'altezza delle foglie. — Differisce dalla N. emar

ginata perche sempre più piccola, e per le foglie di un profilo affatto diverso. 

5. N . Funckii (W. et M.) Carringt. Brit. hep. p. 17, tab. II, 

fig. 6, n. 1-4. — Mar stipèlla Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 24; 

Hep. Eur. p. 123. — Sarcoscyphus Nees Eur. Leberm. I, 

p. 135, ex p . ; G. L. N. Syn. hep. p. 8, ex p. — Junger-
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mannia W . et M. Bot. Taschenb. p. 422. — Gr. et R. exs. 
n. 11, 86, 254; C. Mass. exs. n. 29. 
fi. decipiens nob. — Erb. critt. it. ser. II, n. 703, sub 

Gymnomitr. adusto. 

Sulla terra umida: Riva, dintorni di Rocca-Pietra, alpe 
Piovva (De Not. Comment. Critt. voi. I, fase. II, p. 90), Mollia 
(c. fr. 24 Aprii.); fi presso Plaida, altipiani tra Cephalegno ed 
il Gemstein (c. fr. 10 Ag.). 

La var. fi è molto singolare per la grande rassomiglianza cli'essa 

possiede colla N. brevissima; come in questa ultima i ramoscelli fruttiferi 

sono brevi, julacei por le foglie strettamente imbrieate, e snbclavati; l'in

fiorescenza peiò mai paroica. — Gli esemplari del Gottsche e Rabeukorst 

Hep. Eur. exs. al n. 616, hanno grande analogia colla var. in questione. 

— Elateri con 4 spiricele. 

6. N. sparsifolia (Lindbg.) Carringt. Brit. hep. p. 21; Lindbg. 
Muse. Scand. p. 9. — Sarcóscyphm Lindbg. Muse. nov. 
Scand. in Motis. prò Fauna et Flora Fenn. IX, p. 280. — 
Gonf. etiam G. et R. exs., obs., ad n. 616. 

Valsesia: Alagna, vetta del mt. Tagliaferro 2966 m. s. m. 
assieme aXVArctoa fulvelìa Bryol. Eur. — (c. coles.). 

I pochi esemplari di questa specie, che per la prima volta viene in

dicata come propria al nostro paese, corrispondono nei caratteri più essen

ziali alla descrizione dell'illustre Lindberg 1. e , soltanto nei nostri il caule 

è d'ordinario innovante-fastigiato-ramosus, mentre nella diagnosi del Lindberg 

sarebbe solo fasti giato-ramosus. Prima di avere scoperta l'infiorescenza 

paroica, ritenemmo questa forma come una semplice varietà a foglie 

lasse di N. Funckii. Lo stesso Lindberg (conf. G. et Rab. exs. obs. ad n. 616) 

crede, che vari esemplari i quali vennero riferiti al Sarcoscyplius Funckii 

e descritti dall 'Hampe (in Prod. fi. Hercyn.) e dal Nees (in Hep. Eur. 

et Syn. hep.), come ancora quelli raccolti da Juratzka nell'Austria meri

dionale, debbano ascriversi alla N. sparsifolia. 

7. N. "brevissima (Dmrt.) Lindbg. Muse. Scand. p. 9. — Nardia 

adusta (Nees) Carringt. Brit. hep. p. 20. — Gymnomitrium 

adustum Nees Eur. Leberm. I, p. 120; G. L. N. Syn. hep. 
p. 3. — Satcoscyphus adustus Spruce Hep. Pyr. in Trans. 
Soc. Bot. Edinb. Ili, p. 196. — Acolea brevissima Dumrt. 
Syll. Jung. p. 76; Hep. Eur. p. 123. — G. e tR. exs. n. 648, 
c. ic. optima; C. et P. exs. n. 5. 

Alpe Vallerio, Rizzolo presso Riva nella Valsesia. 
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La distribuzione dei sessi viene in un grande numero di piante uti
lizzata alla distinzione delle varie specie; tal carattere è invero della 
massima importanza. In riguardo alle epatiche osservaronsi in ciò alcune 
variazioni (Ved. Limpricht. in FI. Krypt. von Schles. I, p . 429); inoltre 
il fatto che delle distribuzioni sessuali si celano sotto forme quasi identiche 
(p. e. Nardia Funclcii var. et JV. sparsifolia; N. brevissima et N. Funclcii 
,8 decipiens), od almeno tali da venire scambiate da epatologi oculatissimi, 
qualora prima non siasi proceduto alla ricerca degli organi riproduttori 
dei due sessi, fa nascere qualche dubbio, che il valore at tr ibuito a tale 
carattere, forse sia troppo assoluto. 

j3. Mesophylla (Dmrt ) . 

8. N. sca lar i s (Hook.) B. et Gr. emend.; Carringt. Brit. hep. 
p. 33, tab. Ili , fìg. 8. — Alicularia Oda in Sturm Deutschl. 
Krypt. FI. 19, p. 32, tab. Vili (haud bona); G. L. N.Syn. 
hep. p. 10, a major; Dmrt. SylI. Jung. p. 79; Hep. Eur. 
p. 131. — Jungermannia Hook. Brit. Jung. tab. 61 (haud 
bona); Nees Eur. Leberm. I, p. 281, a. major. — H. et G. 
exs. n. 38; G. et R. exs. n. 362, 516. 

Scopa, lungo la Val-Mala (c. fr. 12 Giugn.), alpe Maccagno 
sopra Riva nella Valsesia. 

Le figure dateci dall 'Hooker, Corda ed Ekart , nei caratteri dell 'urceolo 
pericheziale, non corrispondono ad alcuno degli esemplari da noi esaminati, 
soltanto quella delle Brit. hep. del Carrington ci sembra conforme alla 
natura. — Fra gli esemplari fruttiferi della collezione dell 'Hubner e Genth, 
da noi posseduta, ne rinvenimmo uno in cui il caule superiormente ed 
al disotto del perichezio era net tamente inflesso a ginocchio ed in corri
spondenza del ricettacolo, ove giacciono gli archegonii, mostrava una gib
bosità ben distinta. — La capsula rompesi in quat tro e spesso ancora in 
cinque lacinie. 

9. N. geoscyp l ia (De Not.) Lindbg. in Carringt. Brit. hep. p. 27; 
Limpricht in Colin Krypt. FI. von Schles. I, p. 433. — 
Jungermannia scalaris fiminor Nees Eur. Leberm. I. p. 281. — 
Alicularia scalaris J3 minor G. L. N. Syn. hep. p. 11. — Ali
cularia geoscyphus DeNot. Mem. Acc. Tor. ser. II, tórri. XVIII, 
p. 486, fig. III. — G. et R. exs. n. 416. 

Sulla terra, Alagna alpe Campo, mt. Stovol, mt. Plaida 
(c. fr. 27 Lugl.), Riva alle Màzzere nella Valsesia (c. fr.), vette 
mt. Turlo Val d' Ossola. 
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Differisce dalla precedente per l'infiorescenza autoica (riè dioica), per 

essere più piccola in tu t te le sue part i , per i caudicoli fruttiferi all 'estre
mità ascendenti, e con una gibbosità, spesso bene sviluppata, in corrispon
denza del ricettacolo ; inoltre per il caule inferiormente colorato, e la parte 
libera della colesula molto più profondamente nascosta dalle foglie peri
cheziali, gli anfigastri meno sviluppati, nei rami sterili sovente nulli od 
evanidi. — Le foglie cauline, come pure le pericheziali, spesso sono smar
ginate all 'apice. 

Il Lindberg, probabilmente dopo esame di esemplari originali ielVAU-
ctdaria geoscypìms De Not., e del parere che quest 'ul t ima sia identica al-
YAlicularia scalaris fi minor Nees e ad essa riferisce gli esemplari del Gott. 
et Rabenh. al n. 416. Questi ultimi in fatto corrispondono sufficientemente 
alla figura del De Notaris, almeno per le forme ove il ricettacolo femmi
neo è ben sviluppato in una gobba discendente. Su questo carattere il De 
Notaris, senza sospettarne la somiglianza colla var. minor del Nees, fondava 
essenzialmente la distinzione della specie. Il Trovisan utilizzava detta par 
ticolarità a caratterizzare una sezione del Nardia dallo stesso chiamata 
Geoscypharia {colesula toro globiformi descendente imposita : Ved. Nuov. schem. 
class, p . 19). Negli esemplari sopra citati, come ancora nei nostri, il torus 
gibbiformis descendáis non e sempre bene distinto, anzi in alcuni saggi 
manca (ciò che a noi sembrerebbe costante si è che l'asse degli archegonii 
forma un angolo con quello del caule,) ; che del resto questa particolarità 
sia variabile e non esclusivamente propria alla specie in questione, sarebbe 
convalidato dal fatto sopra accennato a proposito della Nardia scalaris. 

y. Eucalyx L indbg . 

10. N . o f o o v a t a (Nees) Carr ingt , Brit . h e p . p . 32, t ab . XI, fig. 35, 

n . 3. — Southbya D m r t . H e p . E u r . p . 133. — Jungerman-

nia N e e s E u r . L e b e r m . I, p . 332; G. L. N. Syn. h e p . p . 95. — 

G. et R. exs . ic. a d n. 266, 352. 

fi. minor, Car r ing t . 1. c. p . 33, t ab . XI, fig. 35, n . 2 (óp t ima) . 

Su l la t e r r a nel le se lve d' Otro p resso A l i g n a ; fi bosch i di 

fronte a Curgo circa Mollia, r up i p r e s s o la fornace di Vogna-

sotto ne l la Vals . (c. fr. 24 Apr . ) . 

Il colore delle radichette (rosso-viola) non è caratteristico per que
sta specie, ciò riscontrandosi pure in varie forme della N. hyalina. {La 
cuticola delle foglie, massime presso la loro inserzione, offre di sovente dei 
rialzi che la rendono sottilmente substriata, in vari esemplari però è affatto 
levigata. La var. fi è contraddistinta per la rimarchevole sua piccolezza. 

Differisce dalla specie che segue per l'infiorescenza paroica e per le due 
foglie del perichezio saldate fino verso della metà colla colesula, la quale 
con l'estremità della sua porzione libera raggiunge appena il lembo estremo 
delle foglie pericheziali. 
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111 N. l i y a l i n a (Lyell) Carringt. Brit. hep. p. 35; Lindbg. Muse. 
Scand. p. 8. — Jungermannia Lyell in Hook. Brit. Jung. tab. 
63 (haud bona); Dmrt. Syll. Jung. p. 50; Nees Eur. Le-
berm. I, p. 322 ; De Not. Prim. hep. it. n. 45 ; G. L, N. Syn. 
hep. p. 92. — Aplasia Dmrt. Hep. Eur. p. 58. — H. et G. 
exs. n. 62; G. et R. exs. n. 189, 590; C. Massai, exs. 
n. 67 ; C. et P. exs. n. 100. 
? J3. h e t e r o m o r p l i a , Gottsche in G. et R. exs. n. 628. 

Comune nelle selve della Vals. e dintorni, Alagna, salita 
alla Cremosina, alpe La Parete, Caldaja d'Otro, Riva, al Colle 
Boscarola, Val Mala, nonché nelle Alpi Biellesi; J3 su terreno 
franato fra i muschi a Grignaseo (Novara) (fr. April.-Magg.). 

Specie variabilissima e di nioltiplici affinità, proteiforme, vero anello 
di transizione a\VAlicularia Oda, Soutlibya Spruce, Jungermannia sect. Apio-
zia Dmrt. — Fra le variazioni più appariscenti citeremo il colore delle ra-
dicliette che ora sono rosse-viola, ora jal ine, così pure quello delle foglie 
le quali se d'ordinario sono verde-pallide o di un verde cupo, mostransi ta l
volta colorate in rossastro più o meno intensamente ; lo stesso dicasi per 
la colesula. Quest'ultima è in generale ovata e con base rigonfia, sorpassa 
colla sua estremità libera appena le foglie del perichezio, al tre volte invece 
ha forma più assottigliata ed è sporgente per circa la metà di sua altezza. 

La var. J3 per la colesula al lungata e stretta, solo alla base aderente 
col perichezio, differisce assai dalle forme ordinarie. 

Trib. III. — JTungermannieae Dmrt. emend.; C. Massai. 
Hepaticolog. venet. fase. I, p. 14. — Perichaetium oligo-
phyllum vel polyphyllum, phyllis foliis difformibus con-
formibusve ; colesula erecta, libera (in Jung, crenulata et 
var.?), teres vel compressa, exserta, in caule aut ramulo 
proprio terminalis, raro ob innovationes pseudolateralis; 
capsula ad basin quadriparti ta; elateres decidui, dispiri. 

Subtrib. I. — SCAPANIEAE C. Massai. Hepaticol. venet. fase. I, p. 14. 
— Colesula omnino vel saltem apice compressa, truncata. 

Gen. III. — P l a g i o c l i i l a Dmrt 

Rev. gen. Jung. p. 14, sp. pi. (1835); Hep. Eur . p. 42, tab. 
I, fìg. 11 ; Nees Eur. Leberm. Ili, p. 518, sect. I, asplenioideae 
excl. n .2 (1838); G. L. N. Syn. hep. p. 22, sp. pi. — Radula 
Dmrt. Comm. bot. p. 112, ex p. — Marlinellia B. et Gr. emend. 
sect. b. Arrang. brit. pi. I, p. 690, excl. M. decipienle (1821). — 
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Candóllea Raddi sect. A* Jungermanniogr. etr. p. 23 (1820), 
nec Labili. (1806). — Jungermannia L. Sp. pi. ed I, p. 1131, n. 1. 

12. P . asp len io i t l e s (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 14; Hep. Eur. 
p. 43; Nees Eur. Leberm. Ill, p. 518; Lindenb. Sp. gen. 
Plagioch. tab. 23; G. L. N. Syn. hep. p. 49; Carringt. Brit, 
hep. p. 55, tab. IV, fig. 12. — Radula Dumrt. Comm. hot. 
p. 112; Syll. jung. p. 42. — Candottea Radd. Jungerman
niogr. etr. ed. Bonn. p. 6. — Jungermannia L. Sp. pi. p . 
1597; Hedw. Theor. gen. ed. II, tab. 18, pi. cT, et tab. 19, pi. 
Q; Hook. Brit. jung. tab. 13; Ekart Syn. jung. p. 6, tab. I, 
fig. 4. 
«. m a j o r . — G. L. N. Syn. hep. 1. c. — C. Mass. exs. 

n. 45; C. et P . exs. n. 87. 

Fra i muschi ed altre epatiche: Riva, mt . Palanca, Ala
gna, Scopello al colle Boscarola; a al Buzzo. — Fr. Magg. 

* P . i n t e r r u p t a (Nees) Dmrt. Rev. gen. jung. p. 15; Hep. Eur. 
p. 44; G. L. N. Syn. hep. pag. 48. — Jungermannia Nees Eur. 
Leberm. I, p. 65. 

Questa specie ch'è comune a varie altre parti d'Italia 
finora non venne da noi segnalata in questa regione. 

Gen. IV. — S c a p a n i a Dmrt. 

Rev. gen. jung. p. 14 (1835); Hep. Eur. p. 33, tab. I, fig. 10; 
G. L. N. Syn. hep. p. 63 ; De Not. Mem. Acc. Tor. ser. II, 
torn. XXII, p. 357, Scap. it. V. — Eichardsoniae sp. Neck. Elern. 
bot. Ill, p. 337 (1790) nec L. emend. Kunth (1753). — Candolleae 
sp. Raddi Jungermanniogr. etr. p. 22 (1820) nec Labili. (1806). — 
Martinellia B. et Gr. emend, sect, a, sed excl. n. 1, Arrang. 
brit. pi. I, p. 690 (1821). — Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p . 
1132, n . 7-9. 

13. S. a e q u i l o b a (Schwaegr.) Dmrt. Rev.gen. jung. p. 14; Hep. 
Eur. p. 35; G. L. N. Syn. hep. p. 64; Carringt. Brit. hep. 
p. 81, tab. VIII, fig. 26, n. 2. — Jungermannia Schwaegr.; 
Nees Eur. Leberm. I, p. 183; De Not. Prim. hep. it. n . 16. 
a. d e n t a t a Carringt. Brit. hep. 1. c. — G. et R. exs. n. 92, 
331 c. ic; C. Massai, exs. n. 62. 
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j3. i n e r m i s Carringt. 1. c. — G. et R. exs. n. 89 ,404; C. Mas

sai, exs. n. 39. 

Riva, mt. Palanca, Alagna; J3 Brusson, St. Vincent in Val 

d'Aosta, Riva, Mollia nella Vals., Grignasco lungo la Maggiaiga 

(Novara), sulla terra umida fra i muschi, nelle selve della 

regione montana specialmente. 

Gli esemplari steril i della var. dentata distinguonsi da forme della S. 

nemorosa, per le verruche bene sviluppate della cuticula. 

14. S. n e m o r o s a (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 14; Hep. Eur. 
p. 38 ; G. L . N. Syn. hep. p. 68; De Not. Scap. it. 1. c. p. 
363, n. 7, tab. II, fig. 7; Carringt. Brit. hep. p. 74, tab. V, 
fig. 15. — Jungermannia L . Sp. pi. p. 1598, n. 9 ; Nees Eur. 
Leberm. I, p. 203; De Not. Prim. hep. it. n. 19. — H. et 
G. exs. n. 19; G. et R . exs. n. 221; C. Massai, exs. n. 38. 

Sulla terra e rupi, nelle selve opache: Quarona, Borgose-
sia appiè del mt. Fenèra in Vals. , Tavigliano (Biella). 

Noa citammo il sinonimo dell' Jungermanniogr . etr. , spettando gl i esem

plari descritti dal R i d d i sotto il nome di Gandollea nemorosa a l la Scap. 

aequiloba v. dentata! 

15. S . o n d u l a t a (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 14; G. L. N. 
Syn. hep. p. 65 ser. B ; De Not. Scap. it. in 1. c. p. 357, 
tab. I , fig. 1. — Jungermannia L. Sp. pi. p. 1598, n. 8; 
Ekart Syn. Jung. tab. II, fig. 14; De Not. Prim. hep. it. 
n. 18. — G. et R. exs. n. 387, ic. ad n. 291. 

* a m b i g u a , De Not. 1. c. p. 359, tab. I, fig. 3. 
** a e q u a t a e f o o n i s De Not. 1. c. p. 360, tab. I, fig. 4. 

Alpe Pile,Val Mala, alpe i Ronchi (c. fr. 9 Giugn.); * Rocca-
Pietra, alpe La Parete, Scopello presso il colle della Boscarola 
ad una fonte; ** al margine di un rigagnolo che mette nel la
ghetto inferiore di Plaida (Valsesia), c. colesul. 

I l Lindberg, Da Mortier, e Carringtou convengono nel ritenere la J - re-

supinata L. , contrariamente al Nees, specie distinta dal la vera J . undidata. 

Se gli esemplari pubblicat i dal Carringtou (Bri t . hep. exs. n. 16, 17), come 

pure dal Gottsche e Rabenhorst (Hep. eur. exs. n. 169 . 224 sub S. aequdoba), 

corrispondono veramente, c j m e ci sembra, a l la t ip ica J . resupinata L . , non 

vi pub essere alcun dubbio che quest 'ult ima e tut t 'a l t ra cosa che undu-
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lata L. Devonsi perciò dalla Scap. undulata Nees Syn. laep. sopprimere 

le varie forme della serie A che spettano alla S. resupinata (L.) Dumrt. 

16. S. lielvetica Gottsche in Gott. et Rabenh. Hep. eur. exs. 

n. 426; Dmrt. Hep. Eur. p. 40; Stephani Deutschl. Jung, 

p. 23, fig. 27. 

Fra i muschi nei luoghi più elevati dell' alpe Rizzolo in

sieme al Cynoclontium virens, e nella località detta La Ea con 

la Jungerm. polita (Riva Valsesia), al Col de 1' Épine in Val 

Grisanche (Aosta) ; ordinariamente colesulifera. 

T u f i gli esemplari delle surriferite località corrispondono perfetta

mente agli originali del Gtottsche. — Distinguesi dalla S. curta per essere 

più robusta, per i lobi delle foglie generalmente ottusi, interi nel mar

gine e specialmente per 1' orificio della colesula mai cigliato, ma solo sub-

edentulo. Questa specie non fu da alcun altro indicata in Italia. 

17. S. geniculata C. Massai. Hepaticol. venet. fase. I, p. 29, 
tab. I. — C. Massai, exs. n. 88 (var.). 

Riva sulla terra fra altre epatiche (Vals.). 

Dopo che 1' amico C. Spegazziui (Ved. Hep. ven. exs. 1. c.) rinvenne 

degli esemplari molto ramificati ed innovanti di questa specie, siamo in

dotti a modificarne leggermente la delimitazione in rapporto alle specie 

affini. Premettiamo adunque che 1' estremità dei cauli fertili in corrispon

denza della base della colesula, è inflessa all ' insù a guisa di ginocchio ; 

questa particolarità riscontrasi negli esemplari descritti alla p . 29 del

l' Hepaticol. ven., mentre in quelli raccolti dallo Spegazzini, la colesula, 

in seguito delle innovazioni, divenendo pseudolaterale, e più accorciata, ciò 

non si osserva. 

La specie che possiede colla nostra più stretti rapporti è sicuramente 

la S. lielvetica, dalla quale differirebbe per diverso portamento, per i cauli 

più cor t i , per le foglie più delicate, di color verde pallido, più grandi e 

spianate in due serio laterali, di cui il lobo inferiore è più ampio ed ar

rotondato (fogl. super, specialmente) ed il superiore la metà più piccolo, 

snbeonvesso o col margine incurvo ; inoltre all 'estremità dei rami sterili le 

foglie sono raggruppate in maggior numero pressoché rosaceo-congesta, e più 

allargate lateralmente che non in S. lielvetica; in quest'ultima la colesula 

• quando sia terminale, non vedemmo giammai così inflesso-recurvata come 

• di sovente constatammo nella S. geniculata. 

18. S. curta (Mark) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 14 ; Hep. Eur. 

p. 39 excl. var. fi; G. L. N. Syn. hep. p. 69; Carringt. 

Brit. hep. p .86 , tab. VII, fig. 23, n. 2. — Jungcrmannia 
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Mart. FI. c ryp t . Er i . p . 148 excl. syn. ; N e e s E u r . L e b e r m . 

Í, p . 214 ; E k a r t Syn. J u n g . p . 27, t ab . IX, flg. 76. — G. 

et R. exs . n . 93, 382, 651. 

fi. r o s a c e a (Oda) Carr ingt . 1. c. p . 87; C. Massai , exs . n . 49. 

— Scapania D u m r t . Rev . gen . p . 1 4 ; H e p . E u r . p . 4 1 ; 

G. L . N . Syn . h e p . p . 71. — Jungermannia Cda in S t u r m 

Deu t sch l . Kryp t . FI. 22-23, p . 96, t a b . 29. 

Dirupi p r e s s o il t o r r e n t e Otro , sot to 1' a lpe i Cengi, Val-

dobbia , val V o g n a (Vals.), Gressoney , St. J e a n (Aosta) ; fi selve 

dell ' O vago d' Otro . 

Gli esemplari colesuliferi sono spesso innovante-ramosi e con foglie 
di cui il lobo superiore d'ordinario è patente od anclie subreflesso, e nel 
suo contorno qua e la serrulato-denticolato ; orificio della colesula ciglio-
lato. — Nella var. fi detto lobo superiore e più appresso sul caule, ascen
dente, intero nel margine, in oltre relativamente più piccolo dell' inferiore ; 
non sempre però riesce facile di precisare le differenze della varietà di 
fronte alla forma tipica. — Le figure che dà il De Notaris (Scap. it. 
tab. ITI, fig. 16) per la S. rosacea (Cda), paragonate a quelle dello Sturm 
1. e , potrebbero forse meglio riferirsi alla S. curta (Mart.). — La Jun
germannia Conradi Hiib. et Genth exs. n. 71, non può distinguersi dalla 
specie in questione. 

19. S. B i r o l i a n a sp . n . — Subrub ig inosa , cau l ibus (8-12 mili . 1.) 

e bas i p r o s t r a t a a d s c e n d e n t i b u s , r a m o s i s , reper ì t ibus , 

(saepe i n t e r r u p t e foliosis vel si m a v i s h ic illic foliis parv is 

c u m ma jo r ibus a l t e rnan t ibus ) ' ; foliis d is t icho-patu l i s inae-

qua l i t e r condupl ica to-bi lobis , plica angu l a r i , a rcua to -pa tu la , 

infer ior ibus p l e r u m q u e m i n u t i s , s u p e r i o r i b u s a d m o d u m 

ampl i a t i s , lobis in tegr i s vel r a r o obi ter den t icu la t i s , dor

sali s u b t e r t i a p a r t e m ino r i (in fol. super ior , subaequ i -

m a g n o ) sub lunu la to - ren i fo rmi , s u b r b o m b o i d a l i , convexo 

a u t pa tu lo , r a r o acu t a to , u l t r a c a u l e m h a u d p o r r e c t o ; 

ven t ra l i a rcua to -pa tu lo , s u b o b o v a t o - o b t u s o ; foliis per ich. 

et colesul 

Areolis por i fo rmibus , i n t e r c a l a r i b u s t r igonis distinctis, 

cu t ícu la o p t i m e pap i l lu la ta fere v e r r u c u l o s a ; propagul i s 

ellipticis p i r i fo rmibusve , t r a n s v e r s e sep ta t i s . — T a b . no

s t r a V i l i , fig. 1. 

Riva-Valses ia l u n g o u n acquedo t to p r e s s o il villaggio la 

B a l m a in società del la Lejeunia serpyllifolia. 

* 
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Questa specie che riteniamo nuova, e che dedichiamo alla memoria del 
Prof. Gio. Biroli autore benemerito della Flora Aconiensis, non potrebbe 
paragonarsi che ad esemplari minuti di Scapatila compacta, dalla quale però 
diversifica, oltre per i caratteri che emergono dalla diagnosi qui unita, per 
l'areolazione delle foglie di cui le cellule marginali in confronto delle me
diane e basilari sarebbero più piccole, inoltre gli intercalari più sviluppati 
e la cutícula meglio verrucosetta che non in S. compacta. — Nella grandezza e 
portamento ricorda piuttosto delle forme di S. curta, mentre per il profilo 
delle foglie più grandi rassomiglierebbe alla figura della S. Framoniana 
De Not. (Scap. it. 1. c. tav. Ili, fig. 14). 

La S. compacta (var. 2) Spruce Hep. Pyr. n. 11 (foliis ut plurimum inae-
qualiter bilobis, lobo ventrali concavo), è molto probabile che non sia che una 
varietà a foglie più uuiformi ed a cutícula levigata della specie in questione. 

Oss. — Le verruche, le papille ed altre ineguaglianze più o meno 
marcate che spesso osservansi sulla cuticola delle foglie di questo ed altro 
genere di Jungermanniaceae, non si possono utilizzare come importante ca
rattere distintivo, trovandosi sotto tale riguardo delle graduate differenze 
in forme fra loro del resto identiche non solo, ma ancora sulle diverse re
gioni d'una stessa fogliolina. Conviene inoltre osservare che il più delle 
volte riesce molto difficile di esprimersi sul maggior o minor grado di 
sviluppo di dette ineguaglianze cuticulari in rapporto a forme affini, senza 
il rinvio ad esemplari autentici. 

Tav. Vili, fig. 1. — A, B, C, ramoscelli sterili ; D, il ramoscello C visto 
dal lato ventrale ; E, foglie superiori staccate dal caule ed in parte spianate; 
F, idem f. medie; G, idem f. inferiori; H, areolazione. — A - G = 8 % ; H= 3 t l %. 

20. S. Cares t iae De Not. Scap. it. in 1. c. p. 373, tav. Ili, 

fig. 17. 

Alla cascata d' Otro (p. originale), e presso alle miniere 

del rame al Ribasso nella Tais. 

Confrontati gli esemplari originali di questa specie colla figura della 
S. Bartlingii in Gott. et Rabenh. Hep. eur. exs. ad n. 292, tratta da saggi 
autentici dell' erbario Neesiano, nonché cogli esemplari spettanti a que-
st' ultima della stessa collezione, e con quelli pubblicati dal Carrington e 
Pearson (Brit. Hep. n. 18), la sola differenza da noi riscontrata consiste
rebbe nell' essere la forma descritta dal De Notaris più robusta che non 
la 8. Bartlingii Nees. I lobi delle foglie sono pure,' in questa ordinaria
mente ottusi e forse solo apiculati in esemplari propagulifeii, particola
rità del resto che osservammo ancora qua e là in alcune foglie di S. Ca-
restiae (cfr. C. Massai. Hepaticol. venet. p. 26, osa.). 

Gen. V. - M y l i a B. et Gr. 

Natur. arr. brit. pi. I, p. 693, emend. (1821); Carringt. 
Brit. hep. p. 66, tab. IX, fig. 30 ; S. 0 . Lindbg. Hep. Hib. 

NUQVO Giorn. Boi. Ititi. 21 
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p . 525, in Act. Soc. se. F e n n . X. — Cóleocliila D m r t . H e p . E u r . 

p . 105, e m e n d . , t ab . I l i , fig. 26 (1874). — Jungermannia Hook. 

B r i t . j u n g . t a b . 34 et 57 (1816). 

21. M. a n o m a l a (Hook.) B. et Gr. 1. e,; S. 0 . L i n d b g . H e p . 

Hib . p . 526, in 1. c. — M. Taylori B anomala Car r ing t . 

Brit . h e p . p . 70, t ab . IX, fig. 29. — Coleocliila anomala 

D u m r t . H e p . E u r . p . 106. — Jungermannia Taylori var. 

anomala N e e s E u r . L e b e r m . II , p . 455 ; G-. L. N . Syn. h e p . 

p . 82. — Jungermannia anomala Hook . Bri t . J u n g . t a b . 34, 

fig. 2, 4, 1 3 ; E k a r t Syn. Jung . t a b . XII , fig. 106. — Oh et 

R. exs . n . 236 c. ic. 

Di rup i nordici nel l 'Alpe L a g h e t t o di Stella, Cramisèi , s o p r a 

R i v a (Vals.). 

Cespuglieti compatti di coloro verde-giallastro volgente al fulvo. — 
Citammo soltanto gli esemplari al n. 236 della collezione del Gottsche e 
Rabenhorst come quelli che perfettamente corrispondono alla nostra forma 
propagulifera. Questa rarissima specie, per quanto sappiamo, non era stata 
ancora indicata in Italia. 

Sub t r ib . I I . — EUJUNGEKMANNIEAE C. Massai . Hepat icol . ve-

ne t . fase. I, p . 34. — Colesula t e re s , a n g u l a t a vel p l icata nec 

c o m p r e s s a . 

Gen . VI. — D i p l o p h y l l e i a Trevis. e m e n d . 

Nuov . sch. class, ep . p . 38, n . 52, p . p . (1877) ; C. Massai. 

Hepat icol . vene t . 1, c. — Diplopliyllum D m r t . R e v . gen . Jung, 

p . 15, n . 14, ex p . (1835) ; H e p . E u r . p . 47, e x p . , n e c L e h m a n 

(1814); S. O. L i n d b g . H e p . H ib . i n 1. c. p . 522. — Jungerman

nia L . Sp . p i . ed. I, p . 1133, n . 10 ; G. L . N . Syn . h e p . § I, 

complicatae, ex p . , p . 75. 

22. D . alfoicans (L.) Trev is . 1. e ; C. Massa i . 1. c. p . 35. — JDi-

plophyllum D u m r t . R e v . gen . p . 1 6 ; H e p . E u r . p . 48. — 

Jungermannia L . Sp. p i . ed. II , p. 1599, n . 1 1 ; Hook. Brit. 

J u n g . t a b . 2 5 ; E k a r t Syn. J u n g . p . 29, t a b . VII , fig. 5 5 ; 

N e e s E u r . L e b e r m . I, p. 228, va r . a ; G. L. N . Syn . hep-

p. 75, v a r a. — Jungermannia falcata R a d d i J u n g e r m a n n i o g r . 

etr . ed. B o n n . p. 13. — H . et G. exs . n. 22 ; G. et R. exs . 

n. 13, 233, c. Se.; C. Massai , exs . n. 46. 
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J3. taxifolia (Wahlenb.). — Diplophyllum taxifolium Dmrt. 
Rev. gen. p. 16; Hep. Eur. p. 49. —Jungermannia al-
bicans J3 Nees Eur. Leberm. I, p. 228 ; G. L. N. Syn. 
hep. p. 76. — Jungermannia taxifolia Wahlenb. FI. lapp. 
p. 382, tab. XXV, fìg. A-C. 

Comunemente nelle selve montane e subalpine : alpe 
Nozzarella (c. fr. 5 Giugn.), all 'Era, alle Màzzere, Mollia, ap
piè del mt. Fènera ; J3 più di raro : alpe Oro in vai Vogna 
(c. colesul.), alpe Larec, presso 1' Ospizio di Valdobbia, alpe 
La Rossa, selve dell' Era. 

23. D. oMusifolSa (Hook.) Trevis. 1. c. — DiplopJiyllum Dmrt. 
Rev. gen. p. 16; Hep. Eur. p. 50. — Jungermannia Hook. 
Brit. Jung. tab. 26; Ekart Syn. Jung. p. 30, tab. VII 
fig. 57 ; Nees Eur. Leberm. I, p. 237 ; De Not. Prim. 
Hep. it. n. 14 ; G. L. N. Syn. hep. p. 76. — H. et G. exs. 
I, n. 23 ; G. et R. exs. n. 149, 277. 

Nelle selve della Valsesia per terra, sulle rupi umide 
franate, molto più raramente sui tronchi putridi : Mollia (c. 
fr. 17 Magg.), selve del Ronco, alle Màzzere, all' Era, mt. Fè
nera. 

I lobi delle foglie, ora sono nel margine integerrimi, ora minutamente 
denticolati. 

Gen. VII. — Jungermannia L. emend. 

Sp. pi. ed. I, p. 1131, excl. sp. pi. (1753); Dmrt. Comm. 
bot. p. 113, p. parte (1822); Syll. Jung. p. 44, p. p. ; S. 0 . 
Lindbg. Hep. Hib. in act. Soc. se. Fenn. p. 526 — Nardia cre-
nulata et N. graciììima (1875) C. Massai. Hepaticol. venet. fase, 
p. 36 (1879). 

a. Aplosia (Dmrt.) 

a) folia subovata; colesula superne plicata aut laevi 
(Liochlaena (Nees) Lindbg.). 

24. J. riparia Tayl.; G. L. N. Syn. hep. p. 97 ; C. Massai. Ep. 
rar. e crit. p . 10, tab. I, fìg. A-B ; ejusdem Hepaticolog. 
venet. fase. I, p . 41. — Aplosia Dmrt. Hep. Eur. p. 63. — 
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G. et R. exs. n. 58 (sub Jung, nana), 276 c. i c , 658; C. 

Massai, exs. n. 2, 53. 

fi. tristi» (Nees) C. Massai. Ep. rar. e crit. 1. c. tab. I, fig. D. 

fi*. C. Massai. Hepaticolog. ven. fase. I, p. 42, tab. II, 

fig. A et B. 

Valsesia : presso una cascatella nella località detta von 

da Eofte circa Alagna (c. ff. 11 Magg.) ; Riva al Ribasso, ed 

altrove nei dintorni ; fi* rupi sotto alla Falconerà (Varallo), e 

presso Riva. 

Queata specie, che riteniamo assai diffusa nell ' I talia settentrionale, è 

variabilissima nella forma e dimensioni della colesula, potendo questa 

sorpassare per più della meta di sua altezza le foglie del perichezio nella 

f. tipica, mentre negli esemplari innovanti e molto più accorciata, subo-

b'ovato-turbinata (J. tristis Nees), talvolta persino subglobosa (fi*) e rag

giungente appena il margine delle foglie periclieziali. — Rinviensi frutti

fera di rado ; la capsula è suboblunga. — La forma fi* predilige le rupi 

calcaree dei luoghi elevati. 

25. J. pumila Witti. (?) Brit. arrang. Ili, p. 886; Dmrt. Syll. 

Jung. p. 49 (excl. syn. Cdae) ; Nees Eur. Leberm. I, p. 335; 

G. L. N. Syn. hep. p. 97. — Aplozia Dumrt. Hep. Eur. 

p. 59. — G. et R. exs. ic. ad n. 237, 396, 588 ; C. Massai, 

exs. n. 51, 52. 

Rocca-Pietra su roccia calcarea lungo la salita al Castello 

dei Barbavara (c. fr. 24 Apr.), Valsesia. 

Le dimensioni della colesula variano a seconda del grado di sviluppo 

della pianta, e della presenza di innovazioni. 

La J. rostellata H. et Gr. exs. n. 67, è similissima alla specie in que

stione. 

In tutti gli esemplari italici, da noi esaminati, non riuscimmo mai 

d 'aver la prova materiale della paroicita d ' a lcuno di essi; anteridii rin

venimmo solo all 'ascella di foglie fittamente imbacate e gibbose alla 

base, sopra ramoscelli distinti (?) dai colesuliferi ; perciò Dell' Hepaticólogia 

veneta 1. e , abbiamo ritenuto, quantunque incertamente, questa specie 

dioica. Sulla fede dei saggi del Gott. et Babenhorst Hep. Eur. exs., i quali 

corrispondono esattamente ai nostri, riferimmo pertanto senza esitare la 

nostra forma alla J. pumila With. , e poiché quest' ultima dalle ricerche 

del Lindberg c'era indicata paroica, sospettammo che forse la forma con

tinentale potesse presentarsi ancora dioica. — I magnifici esemplari del

l 'Inghilterra (Brit. hep. exs. n. 109; Hook. Brit. Jung. tab. 17, fig. 3 ; 

Ekart Syn. Jung. tab. II, fig. 2), favoritici dal Carrington e Pearson, e 

•che spettano senza dubbio alla J. pumila With. , diversificano visibilmente 
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dalle forme italiche come pure da quelle pubblicate dal Gott. et Rabenh., 

per esaere paroici, ciò ohe facilmente si riconosce a prima vista dalle fo

gl ie saccato-concave che avvicinano la colesula, inoltre questa ultima è più 

allungata,, fusiforme, attenuata superiormente in una specie di rostello, 

senza traccie di pliche ; aggiungi ancora che le foglie dei ramoscelli frut

tiferi sono più oblunghe e le pericheziali più patenti ed a forma di cuc-

chiajo. — Già l'illustre Gottsche colpito da tali differenze non potè a meno 

di risguardare i saggi delle Hepáticas Eur. exs. che come varietà della 

specie descritta dal Withering, che contraddistinse coi nomi di var. notila, 

e vexans. 

Oss. — Numerosi esemplari provenienti dal mt. Palanca (cólesul. e 

frutt. 16 Griugn.), recentemente da noi raccolti, trovammo con infiorescenza 

paroica e nel profilo delle foglie e forma della colesula, corrisponderebbero 

alla J. rostellata Hübn., mentre gli esemplari qui sopra riferiti, nonché la 

massima parte di quelli descritti nell'Hepaticolog. venet. p . 41, spettano 

alla J. pumita v. notila. 

b) folia subrotunda vel subreniformia, colesula superne 

plicato-angulata. 

26. J. lurida Drhrt, Syll. Jung. Eur. p. 50. — Aplosia Dmrt. 

Hep. Eur. p. 60. — Jungermannia puntila Lindenb. (nec 

With.) Hep. Eur. tab. II (haud bona). — Jungermannia 

nana Nees Eur. Leberm. I, p. 317 ; G. L. N. Syn. hep. 

p . 91. — G. et R. exs. ic. ad n. 287 (óptima). 

*. formae ad Jung, sphaerocarpam transeúntes. 

Sulla terra muscosa, umida, della regione montana ed 

alpina nei dintorni della Valsesia : alpe Olen, al Ribasso 

presso le miniere del rame, Alagna; * Ospizio di Val-

dobbia, cascata d 'Otro; in vai d'Aosta presso Brusson. — 

(fr. Magg. e Giugn.) 

27. J. spliaerocarpa Hook. Brit. Jung. tab. 74 (haud bona). 

— G. et R. exs. n. 186 (forni, minor) et 595 (forni, elongata) 

— Aplasia Dmrt. Hep. Eur. p. 61. 

Rupi umide, muscose, insieme ad altre epatiche : Riva, 

Alagna, selve sopra la cascata d' Otro, acquitrini sopra Graf-

Bode, alpe Maccagno, Val-Vogna (Vals.) ; St. Vincent, mt. Ger-

bion (Aosta). — (fr. estate). 

Non possedendo alcuno esemplare autentico di questa specie eminen

temente critica, dobbiamo accontentarci di stabilirne le analogie più ma

nifeste, basandosi sui saggi sopra citati. Paragonata alla specie precedente, 
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sembra differirne principalmente per le foglie più lasse e patenti , la co-
lesula più allungata, a t tenuata un poco verso la base, obovata e talvolta 
quasi subelavata, superiormente ad angoli meno pronunciati e, prima 
dell 'uscita della capsula, fornita di un mucrone non così sviluppato come 
in J. lurida. Fra le varie forme di quest' u l t ima rinvengonsi però degli 
esemplari (* forni, transeúntes — J. nana var. major. Syn. hep.), con foglie 
più o meno lasse, i quali perciò molto difficilmente potrebbonsi distinguere 
dalia J. sphaerocarpa. La specie di cui ci occupiamo, ha pure strett i rap
porti colla J. tersa Nees (J. amplexicaulis Dmrt.), in questa però le foglie 
sono concave, ampiamente arnplessicauli, l 'areolazione di esse ha cellule 
verso il margine più piccole, intercalari meno sviluppati. 

J3. Lophosia (Dmrt. emend.). 

a) amphigastriis in ramulis colesuliferis et plerumque 
etiam in sterilibus conspicuis. 

*) fol. bidentatis. 

28. J. Bautriensis Hook.; G. L. N. Syn. hep. p. 100 ; Dmrt. 
Hep. Eur. p. 68 ; Lindbg. Hep. Hib. 1. c. p. 528. — G. et 
R. exs. n. 305, 577. 

Valsesia : presso Riva su rupi umide all' Era, mt. Plaida 
(fr. 27 I iUgl .) , alpe Olen. — Vari altri esemplari sterili prove
nienti dall' ospizio di Valdobbia, cascata d' Otro, rupi lungo la 
Vogna, grotte mt. Fonerà, rupi dietro il Ribasso, spettano ad 
una forma più piccola e lassa, probabilmente alla var. Mul
len od acuta. 

La colesula è terminale, cilindrica, ottusa all ' apice, inferiormente 
at tenuata. 

Gli esemplari sterili pubblicati dal Carrington e Pearson (Brit. Hep. 
exs. n. 405), in paragone di quelli del Gott. et Rabenh. exs., qui citati, 
sarebbero più piccoli^ed a foglie più lasse. — Nella J. Hornschuchiana Nees, 
le foglie sono un poco più arrotondate, e la colesula superiormente attenuata 
(Lindbg. 1. e ) , inoltre tu t ta la pianta e più robusta della J. JBantriensis. 

29. J . H o r n s c l m c l i i a i i a ! Nees Nat. Eur. Leberm. II, p. 153; 
G. L. N. Syn. hep. p. 101 ; De Not. Mem. Acc. Tor. ser. II, 
tom. XVIII, pag. 426, tav. IX. — G. et R. Hep. Eur. exs. 
n. 128 ; Husnot Hep. Gali. exs. n. 32. 

Al margine di un rigagnolo neh' alpe Olen sopra Alagna 
in Vals. (p. steril.). 
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Gli esemplari autentici surriferiti del Gottsche e Rabenhorst, nonché 
dell 'Husnot, perfettamente corrispondono ai nostri. Crediamo che dopo il 
Bonjean, che primo in I tal ia (mt. Cenisio) scoperse questa rarissima spe
cie, sia questa la seconda località del nostro paese, che abbia offerto dei 
saggi identici alla forma descritta dal Nees. 

**) fol. 2-5-dentatis. 

30. J . l y c o p o d i o i d e s Wallr. Comp. Fl .Germ. Ili, p. 76; Dmrt. 
Hep. Eur. p. 73 (haud bona). — Jungermannia barbata 
D lycopodioides Nees Eur. Leberm. II, p. 185 ; G. L. N. 
Syn. hep. p. 125. — Jungermannia quinqueientata var. 3 
De Not. Prim. hep. it. n. 25. — G. et R exs. n. 188, 346, 
528, 560 ; C. Massai, exs. n. 80. 
* forni, ad Jung. Floerhianam transeuntes : dentibus fol. 

plerumque haud spinoso-mucronatis, ciliis ad basin 
marginis ventralis, minus elongatis et paucioribus ; 
amphigastriis majoribus. 

Presso Valdobbia ai Lanconi (c. colesul.), alpe Puzzole, 
Macugnaga in vai d' Ossola, Riva, mt. Palanca, alpe Larec 
(Vals.) ; * vette del Corno Bianco, alpe Giare, mt. Tagliaferro, 
lungo la Valdobbia presso la Piana d'Albertino. 

I denti delle foglie non sono sempre sormontati da una cellula spi
niforme, ed havvene di quelli che mostransi affatto ottusi. Esistono ancora 
delle forme, che difficilmente possousi separare dalla J. Floerhii; questa 
specie (?) sembra differire, dalla qui indicata, per anfigastrj più sviluppati, 
per i cigli, posti presso la base del margine ventrale delle foglie, ridotti 
solo a due o tre e sempre più corti. 

31. J . b a r b a t a Schreb. Spicil. FI. Lips. p. 107; Hook. Brit. 
Jung. tab. 70, fig. 7-8. — Jungermannia quinquedentata 
Ekart Syn. jung. tab. V, fig. 41, n. 2, 10; De Not. Prim. 
hep. it. n. 25, var. 4. — Jungermannia barbata E Schreberi 
Nees Eur. Leberm. II, p. 189 ; G. L. N. Syn. hep. p. 125. 
— G. et R. exs. n. 432, 621 ; C.Massal. exs. n. 47. 

F ra i muschi, nelle selve presso Riva (Vals.) e dintorni 
di Macugnaga (Ossola), ordinariamente sterile. 

32. J . q u i n q u e d e n t a t a Web. Spicil. FI. Goett. p. 137, excl. 
syn. pi. — Jungermannia quinquedentata y collaris Mart. FI. 
crypt. Eri. p. 177, tab. VI, fig. 50, b ; De Not. Pr im. hep. 
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it. n . 25, va r . 1. — Jungermannia barbata F. guinquedentata 

N e e s E u r . L e b e r m . II , p . 196; G. L . N . Syn. h e p . p . 126. — 

H. et G. exs . n . 2 4 ; G. et R .exs . n . 37 ; C. Massai , exs . n . 48. 

j3. — m a r g i n e dorsal i fol. s u p e r i o r u m hic illic den t i cu-

lato ; r a m i s m a g i s abb rev i a t i s (Mart. ic. c. !). 

y. — s t a t u r a dup lo vel t r ip lo m i n o r i ins ignis . 

Valses ia : fra i m u s c h i , su l la t e r r a e rup i , ne i bosch i col

lini e m o n t a n i , p r e s s o R i v a (c. fr. 2 Sette), se lva del la Garèi , 

va i Vogna , a lpe Nozzarel la , a l l ' E r a ; J3 p re s so l 'Ospizio di Val-

dobb i a (mt r . 2548 s. m. ) ; y Ospizio Valdobbia , e n e h ' a lpe 

Gabiet (vai d ' Aosta) . 

Prese a termine di coufronto le piante dell' Hubner e Gentil, exs. 
n. 24 (sotto il qual numero, per dirla di passaggio, trovansi ancora fram
misti esemplari colesuliferi della barbata Schreb.), i numerosi saggi di 
questa regione, spettano a tre forme differenti, di cui la più comune sa
rebbe la tipica. — L' abito della forma j3 e alquanto diverso e ci si mo
stra distinta, principalmente, per il margine dorsale delle foglie superiori 
(non propagulifere) qua e la denticolato. Singolarissima è certamente la 
form. 7, distinta a prima vista per la sua rimarchevole piccolezza. — Non 
conoscendo esemplari autentici delle var. pólyanthos ed àlpigena del Nees, 
per ora non siamo in grado di poter precisare i rapporti di esse, colle 
due forme qui da noi indicate. 

33. J . a t t e n u a t a L i n d e n b . Syn . h e p . E u r . p . 4 8 ; D m r t . Syll. 

Jung . p . 57; H e p . E u r . p . 7 1 ; Hook . Br i t . J u n g . t a b . 70, 

flg. 19-20, s u b J. barbata J3 minor ; ~Ekaxt Syn. Jung . p . 47, 

t a b . XII , fig. 102. — Jungermannia guinquedentata S atte

nuata Mart . FI. c ryp t . E r i . p . 177, t a b . VI, fig. 50, c. -

Jungermannia barbata A attemtata N e e s E u r . L e b e r m . II, 

p . 163 ; G. L . N . Syn. h e p . p : 122. - H. et G. exs . n . 55 ; 

G. et R. exs . n . 153, 351, 452. 

Mt. P l a i d a s o p r a R i v a ne l la Va l ses i a (colesul. e propagul . ) . 

La colesula in causa delle innovazioni diviene pseudolaterale, e come 
sempre, in simili casi, resta accorciata e subatroflca. Questa distinta specie 
è da aggiungere alla flora patr ia . 

b) a m p h i g a s t r i i s s o l u m a d inf lorescent iàs conspicuis , in 

r a m u l i s s te r i l ibus p l e r u m q u e nul l i s . 

34. J . t u r b i n a t a R a d d i J u n g e r m a n n i o g r . e t r . p . 29, et ed. 

Bonn . p . 10, t av . HI, fig. 3 ; C. Massa i . E p . r a r . e crit. 
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p. 11, tab. II, fig. D, E, H, J {form, lobis oMusis). — Jun-

germannia corcyrea fi Nees Eur. Leberm. II, p. 39 ; G. L. 

N. Syn. hep. p. 103. — Jungermannia acuta v. minor auctt. 

— Jungermannia algeriensis et J. hadensis Gottsche. —. 

C. Massai, exs. n. 37, 55 ; G. et R. exs. n. 643. 

Su roccia calcarea presso Riva (c. fr. Magg.), mt. Fènera 

alla Gtda di Vognasotto, Alagna (Valsesia); S. Vincent (Aosta). 

La capsula è brevemente ovale, i denti delle foglie spesso acuti (J*. 
acuta v. minor); nella forma tipica però dovrebbero predominantemente 
presentarsi ottusi, e la capsula essere forse più arrotondata. 

35. J. infilata Huds.; Lindenb. Hep. Eur. p. 79; Dmrt. Syll. 

Jung. p. 52; Hook. Brit. jung. tab. 38, excl. syn. Schmid.; 

Ekart Syn. Jung. p. 18, tab. Ill, fig. 23; Nees Eur. Leberm. 

II, p. 42 ; G. L. N. Syn. hep. p. 105; De Not. Prim. hep. 

it. n. 34. — Gymnocolea Dmrt. Hep. Eur. p. 65 (excl. syn. 

Radd.). — G. et R. exs. n. 390, 485, 522. 

Sulle roccie a fianco del ruscello delle Pose presso Riva, 

alpe von Decco appiè del mt. Rosa (colesul.) ;. mt. Plaida, 

Alagna, selve d' Otro (f. combacici) in Vals. 

36. J. (?) orcadensis Hook. Brit. Jung. tab. 71 ; Ekart Syn. 

jung. p. 14, tab. V, fig. 39 ; Nees Eur. Leberm. II, p. 53 ; 

G. L. N. Syn. hep. p. 107; De Not. Prim. hep. it. n. 40. 

— Mesopliylla Dmrt. Hep. Eur. p. 130. — H. et G. exs. 

n. 56; G. et R. exs. n. 40, 399, 460. 

fi. attenuata Nees 1. c , p. 54. 

Fra gli Sphagnum,, lungo la Valdobbia, presso la Piana 

d'Albertino, ed all'Era, alpe Cramisèi; fi dintorni di Riva 

(Vals.). 

All' ascella di foglie molto gibbose inferiormente, formanti delle spiclie 
lasse ed intercalari, trovammo anteridii in numero di due per ascella, 
globosi, biseriato-stipitati, con frapposte numerose parafisi lineari, artico
late, e con altre bratteoliformi molto polimorfe, soltanto nella var. fi, la 
quale per quanto da noi si sappia (cfr. Nees Eur. Leberm. II, p. 55), da 
Corda in poi, non venne da alcun altro indicata. 

37. J. ventricosa Dicks. PI. crypt. fase. II, p. 14; Dumrt. 

Syll. Jung. p. 55; Hep. Eur. p. 76; Hook. Brit. Jung, 

tab. 28 ; Ekart Syn. jung. p. 16, tab. VII, fig. 58 ; Nees 
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Eur. Leberm. II, p. 62; G. L. N. Syn. hep. p. 108. — Junger-

mannia brevicaulis Raddi Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. 

p. 11, tav. Ili, fig. 1. — Husnot Hep. Gali. exs. n. 33 ; H. 

et G. exs. n. 90 ; G. et R. exs. n. 184, 185. 

J3. p o r p l i y r o l e n c a (Nees) Limpricbt in Cohn Krypt. FI. 

von Schles. I, p. 280. — Jungermannia Nees Eur. Le

berm. II, p. 78 ; G. L. N. Syn. hep. p. 109 ; Dmrt, Hep. 

Eur. p. 77. — G. et R. exs. n. 288 c. ic. 

j3.* j r a l c l i e l l a (?) Nees 1. c. — caulibus repetito inno-

vante-ramosis, foliis (in ranci, colesul.) valde concavis, 

subrotundis saepe magis latis quam longis, breviter 

emarginato-bidentatis, dentibus obtusis, subinflexis ; 

colesula pseudolaterali, folia perichaetialia paullulum 

superante. 

Sui legni marcescenti, sulla terra muscosa, sovente in 

società d' altre epatiche : Gressoney St. Jean nella salita alla 

Valdobbia e presso Riva ; j3 nell' alpe Gabiet (Lugl.-Ott. fr.), 

vetta del mt. Cima-Moutta, dintorni del Piano d'Otro, Olter-

horn ; J3* alpe von Sattel circa Alagna (Vals.). 

38. J . a lpes t r i s Schleich.; Nees Eur. Leberm. II, p. 104; G. L. 

N. Syn. hep. p. 113 ; Dmrt. Hep. Eur. p. 75. — G. et R. exs. 

n. 190, 264 c. i c , 265, 304 c. i c ; C. et P. exs. n. 109 c. colesul. 

Sulla terra nelle selve della regione subalpina ed alpina 

del mt. Plaida, mt. Tagliaferro, alpe Rizzolo, pendice sopra il 

Lago Nero (coles. e frutt. 27 Sett.), mt, Olterhorn (coles.), (Vals.); 

Macugnaga (Ossola). 

Specie eminentemente polimorfa, il più delle volte scambiata con 

forme della J. ventricosa, o colla var. j8 porphyroìeuca, e ciò tanto più 

facilmente, trovandosi d' ordinario sterile o solo anteridifera. Gli esemplari 

sterili di questa specie si distinguono dalla J. ventricosa e forme affini, 

per la tutto speciale variabilità del seno, sviluppo e forma dei denti delle 

foglie, di cui 1' areolazione risulta inoltre di cellule un poco più piccole 

e con intercalari meno manifesti, talvolta quasi evanidi ; i propaguli sono 

di un colore oscuro. Aggiungi che la J. alpestris ria per lo più una tinta 

oscura, subferruginea o volgente al rossastro ; infine essa predilige la re

gione alpina o subalpina. 

Negli esemplari provenienti da Macugnaga osservammo verso l'estre

mità dei rami, delle foglie subtrifide, simili nel profilo a quelle della <7. 

Floerkii, soltanto un poco più piccole. Questa forma corrisponde, con tutta 

probabilità, alla subvar. J3* arcuata Syn. hep. p . 113. 
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39. J. foicrenata Lindenb. Syn. hep. Eur. p. 82 ; Dmrt. Syll. 
Jung. p. 55; Hep. Eur. p. 78; Ekart Syn. Jung. p. 16, 
tab. XI, fig. 93; Nees Eur. Leberm. II, p. 119; G. L. N. 
Syn. hep. p. 115. — Jungermannia commutata H. etG. exs. 
lì. 48. — G. et R. exs. n. 127, 187, 411, 044 ; C. Massai, 
exs. n. 33. 

Sulle roccie allato del ruscello delle Pose in Riva-Valsesia 
(c. coles.). 

40. J. intermedia Nees Eur. Leberm. II, p. 125, var. y capi

tata; G. L. N. Syn. hep. p. 116, 7 capitata (fldeS. O.Lindbg. 
Muse. Scandinav. p. 7). — G. et R. exs. n. 60. 

fi. socia (Nees). — Jungermannia Nees Eur. Leberm. II, 
p. 72, excl. var. y ; G. L. N. Syn. hep. p. I l i , excl. var. 7. 
— H. et G. exs. n. 91. — Tab. nostra VIII, fig. 2. 

Sulla terra umida raccolta nei crepacci delle rupi e muri 
campestri, dei dintorni di Riva ; fi detriti vegetali nelle selve 
opache alle Màzzere (propagai., fr. Magg.-Lugl.) nella Vals. 

Nella specie i rami sono corti, con foglie imbricate, subadscendenti, 

ondose, verso l 'estremità rameali capitato-congesta ; le foglie del perichezio 

3-5-fide, disposte quasi circolarmente alla base della colesula, la quale e 

d! ordinario breve ed obovata. 

Nella var. j3 i ramoscelli sono più allungati, spesso innovanti all 'apice, 

a foglie molto più lasse, pressoché distico-patenti, qua e la subreflesse ; le 

pericheziali superiormente divaricate , la colesula molto allungata, subpi-

rifovrne, subclavata o subcilindracea. L'aspetto di questa varietà, nelle 

forme estreme e più discoste dal tipo specifico, è ad essa tutto speciale ; 

esistono però delle evidenti forme di passaggio, e talvolta nello stesso ce

spuglio si incontrano esemplari, che ci lasciano molto incerti se debbansi 

riferire alla specie o piuttosto alla varietà. 

Il celebre Gottsche, al n. 520 delle Hep. Eur. exs., ci dà una fedele 

figura della J. arenaria Nees, forma che indubbiamente possiede intimi 

rapporti colla J. socia Nees, come pub arguirsi dal confronto di detta 

figura con quella di quest' ultima qui unita, tratta da esemplari della sur

riferita località. 

Tav. Vili, fig. 2. — A, ramoscello colesulifero ; B, rata, sterile ; C, foglia 

propagulifera ; D, foglie pericheziali spianate; E, propaguli ; P, areolazione 

fol. — A-D E-F 3 0 % . 

41. J. incisa Schrad. Samml. n. 100; Engl. Bot. tab. 2528; 
Dmrt. Syll. Jung. p. 56 ; Hep. Eur. p. 80; Hook. Brit. Jung, 
tab. 10; Ekart Syn. Jung. p. 22, tab. IV, fig. 30 et tab. X, 
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flg. 77 ; Nees Eur. Leberm. II, p. 136 ; G. L . N. Syn hep. 
p. 118. — H. et G. exs. n. 9 2 ; G. et R . exs. n. 407, 487; 
C. Massai, exs. n. 73. 

Sui legni emarcidi fra altre epatiche nelF alpe Von Saitel 

e nei dintorni di Riva in Vals. (c. fr.). 

y. Spìienolobus (Lindbg.). 

42. J . p o l i t a Nees Eur. Leberm. II, p. 145; G. L . N. Syn. hep. 

p. 122. — Diplopliyllum Dumrt. Hep. Eur. p. 50. — G. 

et R . exs. ic. ad n. 386. 

fi. forni, minor: foliis magis adscendentibus, imbricatis. — 

Tab. nostra I X , fìg. 1. 

Declivi acquitrinosi presso Riva, ed al margine di un ri
gagnolo che mette nel laghetto inferiore del mt. Plaida (c. 
colesul.), nonché nella località alpina detta La E a (Vals.); 
fi Val Grisanche (Aosta), [al Col de l 'Ép ine sul Dicranum 
StarcJcii. 

Gli esemplari italici perfettamente corrispondono alla descrizione del 

Nees, alla suindicata figura del Gottsche, come pure ai magnifici saggi 

raccolti da J . Breidler nella Stiria (alpe Duisiizkar c irca Scladming) e che 

dobbiamo alla cortesia dell'illustre briologo di Geisa, A. Gelieeb; come in 

questi ultimi, la colesula a motivo delle innovazioni è pseudolaterale. 

L a J. polita è una distintissima specie, e certamente una delle più 

importanti aggiunte fatte all' epaticologia italica. 

Nella var. fi i cauli sono più corti, e per le foglie adscendenti ed 

imbricate assume un aspetto ben diverso da quello della forma t ipica; inoltre 

fra le cellule delle foglie, gli intercalari sono più sviluppati e distintissimi. 

Tav. I X , fig. 1. — A, ramoscello sterile 9 % ; B , profilo di varie foglie 

staccate e spianate 6 0 / , ; C, areolazione f. 8 0 0 / 1 . 

43. ? J . e x s e c t a Schmid. Ic. et anal. pi. p. 241 ; Dmrt. Syll. 
Jung. p. 53; Hep. Eur. p. 73; Hook. Brit. Jung. tab. 19 et 
Suppl. tab. 1 ; Ekar t Syn. Jung. p. 33, tab. V, fig. 37; 
Nees Eur. Leberm. I, p. 247 ; G. L . N. Syn. hep. p. 77 ; 
De Not. Prim. hep. it. n. 15; Carrington Brit. hep. tab. XVI , 
fig. 49. — G. et R. exs. n. 130,177, 358 ; C. Massai, exs. n. 99. 

Sui legni marci, sulla terra muscosa, fra altre epatiche, 
nelle selve: a l l 'Era , Garèi presso Riva, Ovago d'Otro, a Curgo 
circa Mollia (Vals .) , alpi Biellesi, rupi lungo il torrente La 
Dorca. Il più delle volte propagulifera. 
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44. J . m i n u t a Crantz in Dicks. PI. crypt. fase. II, p. 13 ; 
Engl. bot. tab. 2231 ; Dmrt. Syll. Jung. p. 45 ; Hook. Brit. 
Jung. tab. 44 (v. protratici); Ekar t Syn. Jung. p. 32, tab. I, 
fig. 3 (var. protratiti) ; Nees Eur. Leberm. I, p. 254 ; G. L . 
N. Syn. hep. p. 120; De Noi. Prim. hep. it. n. 37. — Di-
plophyllum Dmrt. Hep. Eur. p. 49. — H. et G. exs. n. 45. 
fi. p r o t r a e t e Nees Eur. Leberm. II , p. 443 ; Hook, et 

Ekart , ic. s. e ; G. L . N. Syn. hep. p. 121. — G. et R . 
exs. n. 36,270 c. i c , 464. 

-/. r o b u s t a nob. — G. et R. exs. n. 629. 

In varie località della Valsesia : regione alpina del mt. 
Plaida, dirupi nordici presso il laghetto di Gianiona (c. co-
lesul.) ; fi molto più comunemente, sui tronchi marcidi, in 
società d' altre specie : Riva, Mollia, Scopa (c. colesul.), mt. 
Rosa, mt. Turlo, nelle alpi Biellesi ; d'ordinario sterile o solo 
propagulifera ; y alpe Cramisèi sulle rupi fra i muschi. 

45. J . m y r i o c a r p a (Carringtonl). — DiplophyUum Carringt. in 
C. et P. Brit. hep. exs. n. 96. 

Alpe Rizzòlo su rupe latebrosa allo sbocco del Lago Bianco 

sopra Riva, mt. Stevol, e mt. Palanca nella Vals. (c. colesul.). 

Nelle dimensioni e portamento ricorda la Ceph. divaricata e specie 
affini ; dallo stesso Carrington viene giustamente paragonata, per 1- infles
sione e profilo delle foglie, ad esemplari microscopici di J. minuta. 

È singolare che questa specie recentemente scoperta nelle alpi della 
Scozia, alligni pure in quelle d'Italia! — Trattandosi di una pianta fi
nora rarissima nella flora d'Europa, ad illustrazione della stessa aggiun
giamo una figura in dettaglio tratta dagli esemplari italici. 

Tav. IX, fig. 2. — A, esemplare ingrandito circa 6% ; B , ramoscello 
cblèsulifero veduto di fronte 2 0 % ; C, idem di profilo ; D, ramoscello sterile 
sotto lo stesso ingrand.; ¥ , areolazione f. 3 0 %. 

Gen. Vili. — L o p h o c o l e a Dmrt. 

Rev. gen. Jung. p. 17, n. 20 (1835) ; Hep. Eur. p. 83, tab. I I , 
fig. 20 ; Nees Eur. Leberm. Il , p. 321 (1836) ; G. L . N. Syn. 
hep. p. 151. — Jungermannia L . Sp. pi. ed. I, p. 1132, n. 5. 

* L . I n d e n t a t a (L.) Dmrt. Rev. gen. p. 17 ; Hep. Eur . p. 83 ; 

— J unger mannia L . Sp. pi. ed. II , p. 1598, n. 5; Ekar t Syn. 

Jung. p. 41, tab. VII , fig. 5 3 ; De Not. Prim. hep.it . n. 28. 
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S e b b e n e q u e s t a specie sia finora sfuggita alle n o s t r e ri

ce rche , n o n p o s s i a m o a m e n o di indicar la , e s s e n d o convint i 

che più ta rd i se n e a c c e r t e r à la p r e s e n z a a n c o r a ne l la re

gione delle alpi P e n n i n e . 

46. L. l i e t e r o p l i y l l a (Schrad . ) D m r t . Rev . gen . Jung . p . 17; 

H e p . E u r . p . 8 6 ; N e e s E u r . L e b e r m . II, p . 338 ; G. L. N. 

Syn . h e p . p . 164. — Juncjermannia S c h r a d . J o u r n . bot . 

1801, I, p . 6 6 ; Hook. Brit . Jung . t a b . 3 1 ; E k a r t Syn. 

Jung . t ab . VII, fig. 54 ; De Not. P r i m i h e p . it. n . 27. — 

H. et G. exs . n . 8 9 ; G. et R. exs . n . 50, 7 6 ; C. Massai , 

exs . n . 1. 

Copiosa nel le selve, s o p r a i t r o n c h i in sfacelo, o sul la 

t e r r a fra i m u s c h i ; frutt . d' es ta te . 

La forma e dimensione degli anfigastri è molto variabile, e sopra 
alcuni ramoscelli sterili mostransi divisi in due lacinie strette e talvolta 
intere, come in L. minor, dalla quale ultima, in mancanza della fruttifi
cazione, ben difficilmente si arriva a separare gli esemplari gracili e sol
tanto propaguliferi. 

47. l i . m i noi" N e e s E u r . L e b e r m . I I , p . 330, var . y et $; G. L. 

N. Syn . h e p . p . 160, va r . y et § ; D m r t . H e p . E u r . p . 84. 

— Jungermannia bidentata var . y et o R a d d i J u n g e r m a n -

niogr. e tr . ed. Bonn . p . 16, t ab . IV, fig. 3, a, b , c. — G. 

et R. exs . n . 159, 160 ; C. Massai , exs . n . 31, 58. 

Sul la t e r r a f r ana ta p r e s s o R i v a (Vals.) (c. fi. Q, juv.) . 

Il Nees attribuisce a questa specie amphìgastriìs profunde bifidis, la-
ciniis.... integerrimis ; negli esemplari qui indicati invece, gli anfigastri sa
rebbero subbipartit i , e colle lacinie, non di raro, fornite alla base este
riore di un dente più o meno sviluppato ; per quest' ult ima particolarità, 
di ben lieve momento, sospettiamo che la nostra forma possa, forse, cor
rispondere alla L. evocata (De Not.) Nees, la quale riteniamo una leggera 
modificazione locale della specie in discorso. 

Differisce dalla Ti. heterophylla, per la sua piccolezza ed essenzial
mente per T infiorescenza dioica (ne paroica), conche per le, lacinie degli 
anfigastri per lo più intere. 

Gen. IX. — C l i i l o s c y p l m s Cda. 

( n o m e n e m e n d . Dmrt . ) in Opiz N a t u r a i , p . 651 (1829) et 

in S t u r m Deutsch l . Kryp t . Fi . 19, p . 35 « inexac te s u b Cliei-
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loscyphos » (1830) ; Dmrt. Syll. Jung. p. 67 (1831) ; Hep. Eur. 
p. 100, tab. II, fig. 24 ; Nees Eur. Leberm. II, p. 359 ; G. L. 
N. Syn. hep. p. 171. — Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1131, 
n. 3. 

48. C. polyanthos (L.) Cda in Sturm Deutschl. Krypt. Fl. 19, 
p. 35, tab. IX ; Dmrt. Syll. jung. p. 67 ; Hep. Eur. p. 101 ; 
Nees Eur. Leberm. II, p. 373 ; G. L. N. Syn. hep. p. 188. 
— Jungermannia L. Sp. pi. ed. II, p. 1597, n. 3; Ekart 
Syn. jung. p. 36. 
J3. pallescens (Ehrh.). — Jungermannia Ehrh.; Dmrt. Hep. 

Eur. p. 102. — Husnot Hep. Gall. exs. n. 10. 

Su terreno paludoso nelle selve presso il villaggio al 
Buzzo, Alagna in Vals. (in fr. di Magg.). 

La massima parte dei nostri esemplari corrisponde alla var. J3, a cui 
apparterrebbero, secondo il Nees, tutti quelli descritti dal Raddi (in Jun-
germanniogr. etr.) e De Notaris (in Prim. hep. it.) sotto il Dome di Jung, 
polyanthos. 

Gen. X. — Ceplialozia Dmrt, 

Rev. gen. jung. p. 18 (1835) excl. C. capitata; Hep. Eur. 
p. 87, tab. II, fig. 21 ; S. O. Lindbg. Hep. Hib., in Act. Soc. sc. 
Fenn. X , p. 500; Trevisan Nuov. schem. class, ep. p. 35. — 
Trigonanthus Spruce Trans. Soc. bot. Edinb. Ill, p. 207 (1850). .— 
Jimgermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1132, n. 6. 

a) amphigastriis in ramulis fertilibus et sterilibus con-
spicuis. > 

49. C. albescens (Hook.) Dmrt. Rev. gen. jung. p. 18; Hep. 
Eur. p. 89. — Jungermannia Hook. Brit. jung. tab. 72, et 
Suppl. tab. 4; Ekart Syn. jung. p. 51, tab. V, fig. 42; Nees 
Eur. Leberm. II, p. 25; G. L.^N. Syn. hep. p. 102; De Not. 
App. ecc. in Mem. Acc. Torin. ser. II, torn. XVIII, p. 464. — 

. G. et R. exs. n. 35, 468 c. ic., 527. 

Nella Valdobbia presso il laghetto superiore del Mt. 
Plaida, frammista al Dicranum falcatimi, alpe Tagli, alpe Mac-
cagrio (f. compacta), p. steril. 
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50. C. d e n t a t a (Raddi) L indbg . in J o u r n . L i n n . soc. XIII , fide 

D m r t . H e p . E n r . p. 100. — Anthelia D m r t . H e p . E u r . p . 99. — 

Jungermannia R a d d i J u n g e r m a n n i o g r . e t r . ed. Bonn . p . 12, 

t a b . IV, fig. 4 ( p e s s i m a ) ; Nees E u r . L e b e r m . I I , p . 230; Gr. 

L . N. Syn . h e p . p . 143. — Caul ibus filiformibus, r a d i c a n -

t i b u s ; foliis subova t i s , u l t r a m e d i u m bifìdis, s i n u acu to , 

laciniis s u b i n c u r v i s , m u c r o n a t i s , apiculo s a e p e subinflexo, 

m a r g i n e i r r egu la r i t e r r e m o t e subsp inu lo so -den t a t i s , vel 

subden t i cu l a t i s , in r a m . grac i l ibus h i c illic r e p a n d i s , s u b -

in t eg r i sve ; a m p h i g a s t r i i s sub lanceo la t i s , m u c r o n a t i s , den -

ticulat is , l i nea r ibusve ; laciniis fql. per ichaet i i subsp inoso -

d e n t a t i s ; co lesulae ob i n n o v a t i o n e s fere s e m p e r p s e u d o 

lateral i , s u b c y l i n d r a c e a , s u p e r n e p l ica ta , o re den t i cu la to ; 

p ropagu l i s ellipticis p l e r u m q u e t r a n s v e r s e sep ta t i s in glo-

m e r u l i s t e r m i n a l i b u s , pal l ide-vi r id ibus de in fuscescent ibus , 

congest is . 

Nelle selve d 'Otro, su l la t e r r a u m i d a p r e s s o Alagna , in 

v i c inanza delle gallerie del la m i n i e r a del r a m e , n o n lungi d a 

Riva , r u p i circa l 'Alpetto (c. coles.), in V a l s . ; spes so in società 

dell'Anthelia phyllacantha. 

Sebbene non conosciamo alcun esemplare autentico di questa rarissi
ma epatica, che dal Raddi in poi, da nessuno altro venne trovata in Ita
lia, basandosi sulla descrizione dello stesso e traendo parti to dalle ana
logie delle specie più affini, la forma qui indicata non potrebbe meglio 
corrispondere che alla specie i l lustrata dal botanico fiorentino. — La de
scrizione del Nees, 1. e , non conviene ai nostri esemplari nei quali le 
foglie sono oltre la metà bifide e gli anfigastri più sviluppati (efr 1. e ) . 
I l Raddi a proposito delle foglie della specie in questione soggiunge : quelle 
situate air estremità dei cauli globuliferi sono assai più profondamente di
vise che le altre, 1. c. 

Rassomiglia alla C. elachista (Jack.) Lindbg. (G. et R. exs. n. 574, c. i c ) , 
da cui distinguesi per essere più robusta, per i cauli più al lungati e spe
cialmente per gli anfigastri che sono sempre ben distinti, la cuticula delle 
foglie più o meno granulato-scabra. 

Tav. XI, fig. 1. — A , robusto ramoscello sterile ; B , gemma peri-
cheziale ; C , profilo di due foglie; D, idem di ramoscelli più grac i l i ; E , 
anfigastri; F , propaguli ; G, areolazione da un aufigastrio. — A-E 
ingr. i m „ F-G " % 

51. C. d i v a r i c a t a (Sm.) D m r t . H e p . E u r . p . 89. — Junger

mannia S m . Eng l . bot . t a b . 719, fide R. S p r u c e . — Junger-
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mannia Starlcii Nees Eur. Leberm. II, p. 223; G. L. N. Syn. 

hep. p. 134. — G. et R. exs. u. 356, 625; C. et P. exs. n. 32 

(sub J. stellullifera). 

Fra i sassi dei muri e nelle anfrattuosita delle rupi, din

torni di Riva in Vals. — I nostri esemplari corrispondono tutti 

alla J. Starhii fi procerior Nees. 

Distinguesi essenzialmente dalla specie precedente per le foglie semi

bifide ed a lacinie ovato-lanceolate, subottuse, e divergenti, intere nel mar

gine o solo qua e là subdentate nelle foglie superiori, generalmente propa-

gulifere; per gli anfigastri meno sviluppati. —• La C. elachista p w le foglie 

a lacinie mucronate e separate da un seno più pi-ofondo, e per gli anfigastri 

evanidi od interamente mancanti ai rami sterili, differisce dalla C. divari

cata. — I saggi dell'Htìbner et Genth. exs. n. 98 (sub Jung, byssacea) da 

noi esaminati, mostrano anfigastri sui ramoscelli sterili, ne sapremmo per

ciò come dal Nees in Syn. hep. , sieno citati a proposito della J. divaricata 

Nees (nec Sm. Engl . hot.). Porse si tratta d'uno scambio d'esemplari? 

Il Carrington al n. 33 delle Brit. hep. exs., pubblicò col nome di 

J. Starkii Nees, una forma che considerevolmente diversifica dalla comune 

var. procerior, e sarebbe contraddistinta per le foglie più piccole, più pro

fondamente divise in lacinie strette, submucronate, l'areolazione delle stesse 

un poco diversa e la cuticula non del tutto levigata. 

b) amphigastriis solum ad inflorescentias plerumque con-

spicuis. 

52. C. byssacea (Rotti.?) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 18. — Jun 

germannia Roth ? Catal. bot. II, p. 158; Hook. Brit. Jung, 

tab. 12. ; Ekart Syn. Jung. tab. IV, fig. 34 (quoad deficent. 

ampbig.). — Jungermannia divaricata Nees in G. L. N. 

Syn. hep. p. 135, p. p. emend.; Limpricht in Colin Krypt. 

FI. von Schles. I, p. 294. 

Al piede di un Larix eur opaca presso Riva, alpe Orago, 

nella Vals. (c. coles. e fl. J'). 

Similissima alla specie precedente, però distinta oltre che per gl i an

figastri visibili soltanto presso delle infiorescenze, per essere eteroica (ne 

dioica [o autoica ?] ) . — Avendo trovato sempre paroici gli esemplari da noi 

esaminati, sospettiamo che la nostra forma sia molto affine alla C. myriantha 

Lindbg. 

I 

53; C. catenulata (Hubn.) Lindbg. ; Dmrt. Hep. Eur. p. 92. — 
Jungermannia Hubn. Hepaticolog. Germ. p. 169; Nees Eur. 
Leberm. II, p. 248; G. L. N. Syn. hep. p. 138. - G. et R. 
Nuovo Giom. Bot. Bai. , 22 
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exs. n. 594 et ic. ad n. 433 ; C. Massai, exs. n. 83; C. et P. 

88 .I^XSKJVJIIS. .116. 

fi. laxa G. et R. exs. n. 433 ; C. Massai, exs. n. 84. 

Sulla terra muscosa frammista alla C. bicuspidata ed allo 

Sphagnum: alpe Cramisèi al disopra di Scopa, mt. Plaida (Vals.); 

soltanto esemplari corrispondenti alla var. fi. 

54. C . multiflora (Huds.) Lindbg. Hep. Hit», in 1. c. p. 501, excl. 

syn. Dicks. — Jungermannia lunnlaefolia Dmrt. Rev. gen. 

p. 18 (?); Hep. Eur. p. 93 (?). — Jungermannia connivens 

fi symholica Gottsche in Hep. Eur. exs. — Jungermannia 

muliiflora Huds. Fi. angl. ed. I, p. 431. — H. et G. exs. 

n. 97; G. et R. exs. n. 173; G. Massai, exs. n. 27; C. etP. 

exs. n. 114. 

fi. spliagnorum. — J. connivens fi''* Nees Eur. Leberm. 

II, p. 283; G. L. N. Syn. hep. p. 141; Hook. Brit. Jung, 

tab. 15, .fig. 5; Ekart Syn. Jung. tab. Vili , fìg. 60, n. 3. 

Sulla terra umida, sui legni marcidi nella convalle del 

mt. Plaida, alpe Larec, dintorni della Garèi; fi località detta 

l'Era, alpe Cramisèi, fra gli Sfagni (colesul. ! ) , Riva-Valsesia. 

Specie generalmente scambiata con forme della G. bicuspidata (L.) Nees, 

Dmrt., e della C. connivens (Dicks.). Dalla prima di queste n ' è distinta, 

per le foglie decurrenti al margiue dorsale, arrotondate, brevemente biden-

tate, coi denti conniventi, separati da nn seno rotondo, per le cellule cor

ticali del caule in generale più corte. Nella G. connivens (Dicks.) le foglie 

pericheziali sono divise in lacinie più strette, quasi lineari, e l'orificio della 

colesnla è lacero-cigliato ; inoltre l'areolazione fogliare sembra costituita 

da cellule più grandi. 

La var. sphagnorum che il Nees, in mancanza di fruttificazione, rife

riva alla J. connivens del Dicks . , spetta invece per i caratteri delle foglie 

periebeziali ed orificio della colesnla, alla J. multiflora Huds. — Sebbene 

la Jung, lacinulata Jack., G-. et R. exs. n. 624, possa dirsi intermedia alle 

specie succitate dell 'Huds. e Dickson, mostrasi però più affine alla Jung, 

multiflora che alla J. connivens. 

L'illustre professore Lindberg (in Hep. Hib. 1. c.) dietro esame di 

esemplari dell'erbario di Dillenio, ritenendo la J. multiflora Huds., eguale 

alla J. connivens Dicks. , giustamente per diritto di anzianità, adotta la 

nomenclatura dell 'Hudson. — Il Carrington, all 'opinione del quale ci as

sociamo, per contrario, riguarda le due forme descritte dai suddetti bota

nici fra loro distiute, di cui la Jung, connivens Dicks., avrebbe la seguente 

sinonimia: J. connivens A Hookeriana G o t i ; Geplialozia connivens Lindbg. 

Hep. Hib. excl. syn. Huds.; Blepharostoma Dmrt. — Gr. et E. exs. n. 380; C. 

et P. exs, n. 1 1 7 . 
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55. C. bicuspidata (L.) Dmrt. Rev. gen. p. 18; Hep. Eur. 
p. 91. — Jungermannia L. Sp. pi. ed. II, p. 1598; Hook. 
Brit. Jung. tab. 11, var.; Ekart Syn. Jung. tab. IV, fig. 33, 
п. 1, 2, var. ; Nees Eur. Leberm. II, p. 251, p. max. p. ; 
G. L. N. Syn. hep. p. 138, p. max. p. ; De Not. Prim. hep. 
it. n. 32. 
a. vulgaris Nees 1. c , p. 252; Hook, et Ekart ic. ps. с. — 

H. et G. exs. n. 94. 
fi. r i g i d u l a Nees 1. e , p. 253. — H. et G. exs. n. 47. 
y . alpicola nob. — caulibus implexis inferne stoloniferis, 

longe arcteque radicantibus, ramulis foliiferis fere solummodo 
ad inflorescentias reductis; foliis imbricatis carnosulis, conca-
viusculis, obtuse bidentatis, dentibus subinaequalibus plerum-
que obtusis, subconniventibus. — Tab. nostra X. 
,0t .n ,5811 . q t I J JO . lq ,qrf .1 .1П ) '1Шягачч\>шъ — . .{&\Ы) o i u .q 

In varj luoghi della Valsesia e dintorni, fra i muschi, ed 
altre epatiche, sulla terra; J3 alpe Laghetto di Stella sopra 
Riva; у presso l'Ospizio di Valdobbia, alpe Laghetto Gianiona 
(c. ;fr. Ott.), vette mt. Turlo, mi. Plaida, alpe Larec, alpe 
Gabiet in vai d'Aosta; sovente in società della Jung, minuta 
ed a varietà dell' Anihelia juìacea. 

Fra le numerose modificazioni di questa specie, la var. alpicola attrasse 

maggiormente la nostra attenzione, ed invero qualora venga paragonata 

alle forme più comuni ed ordinarie, la si potrebbe considerare affatto da 

essa diversa. Nel profilo delle foglie s'accosta allo var. y, fi diffusa Nees 

1. c. (G~. et E. exs. n. 589), ne diversifica però sia per i cauli più corti, 

sia per lo sviluppo tutto peculiare degli stoloni- afilli, inoltre per il por

tamento ed altr i caratteri che chiaramente emergono dal confronto della 

qui unita figura. Osservansi degli anfigastri bene sviluppati in vicinanza 

del perichezio, come pure delle spiche anteridifere. 

Tay. X. — A , esemplare sterile; B , idem con una gemma propagu-

lifera; C, sommità colesulifera e perichezio; D , profilo di varie foglie; 

E , idem pericheziali; F , due anfigastri presi in vicinanza dello infiore- ' 

scenze; G , arenazione. — A-F ffijbj G 2 6 0 / i . 1 
! 

56. C. curvifolìa (Dicks.) Dmrt. Rev. gen. p . 18; Hep. Eur . 
p. 93. — Jungermannia Dicks. PI. crypt, fase. II, p. 15, 
tab. V, fig. 7; Hook. Brit. Jung. tab. 16, fig. 4', 5 ; Nees 
Eur. Leberm. II, p . 277; G.L.N.Syn. Hep. 142. — Junger
mannia Baueri Mart. Fl. crypt. Eri. p. 172; De Not. Prim. 
Hep. it. n. 29. — C. et P. exs. n. 34; G. et R. exs. n. 217, 
232 c. ic.,250;C. Massai, exs. n. 81, 82. 
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Sui legni putridi nel mt. Pennino in vai d'Aosta (Bonnaz ! 

De Not. 1. c.) 

Le due figure del Martius in FI. Eri. 1. e , che riferisconsi l'ima alla 

J. curvifolia (tab. VI, flg. 45) e l'altra alla J. Baueri (tab. VI , fig. 46) , 

lasciano scorgere delle differenze non lievi, tuttavia e da dubitare che la 

J. curvifolia Mar i , sia molto problematica e debbasi risguardare piuttosto 

come una forma della J. oicuspidata. Saremmo indotti a tale conclusione, 

specialmente dopo lo spoglio di numerosi esemplari, fia cui parecchi del

l'Inghilterra i quali perfettamente corrispondono alla figura della J. Baueri 

Mart. (Cfr G. et R . exs. obs. ad n. 217). 

GEN. XI. — Antlielia Bmrt. emend. 

Rev. gen. p. 18, p. p. (1835); Hep. Eur. p. 97, tab. II, 
fig. 23, ex p. ; Lindbg. Hep. Hib. in Act. Soc. Se. Fenn. X, 
p. 516 (1875). — Jungermannia L. Sp. pi. od. I, p. 1135, n. 19. 

57. A . (?) pliyllacantha sp. nov. — Speciosa, minuta; cauli-

bus (5-8 mill. 1.) exiguis, ramosis, radicantibus; foliis 

diametrum caulis superanubus, subrotundis, subsemi-

verticalibus, subamplexicaulibus, concavis, dorso sursum 

echinatis, ultra medium bifìdis, sinu obtusiusculo, laciniis 

ovato-lanceolatis, subarcuato-incurvis, acuminato-rostratis, 

margine amphigastriisque irregulariter spinoso-serratis; 

fol. perichaetialibus 3-4-fìdis, laciniis cuspidatis, margine 

et dorso elegantissime spinuliferis; colesula oblonga basi 

attenuata, superne contrada; capsula globosa. — Cepha-

losia nob. in herb. 

Appiè di un Abies pedinata nelle selve d'Otro, presso 

Alagna, e negli interstizi dei muri degli antichi forni della 

miniera del rame sopra il Ribasso, nella Vals., frammista alla 

Ceph. dentata. 

Nel profilo delle foglie, e nella grandezza, rassomiglia alla Gephalozìa 

Turneri (fide sp. in herb. Webb. ex insulis Canar.), dalla quale però è 

distintissima per i caratteri che emergono dalla diagnosi qui unita. — Le 

cellule delle foglie sono subangolose, le superiori un poco allungate, a 

parete med ia re , senza intercalari distinti, cuticula levigata. Al lato dor

sale delle foglie, dette cellule, se eccettuansi quelle della base, portano 

ordinariamenté !*delle sporgenze aculeiformi, rivolte all'insù, le più svilup

pate e grandi delle quali, comporigonsi di 2-3 cellule l'una sovrapposta 

all'altra. Queste prominenze simili a quelle che trovansi al margine delle 

lacinie, danno alle foglie di questa elegantissima specie un aspetto tutto 
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particolare ed affatto caratteristico. — Esistono degli anfigastri, che, sui 

rami più robusti, hanno forma ovato-lauceolata, sono all'apice terminati da 

una cellula cuspidiforme e nel margine, come pure al lato rivolto al suolo, 

più o meno spinuliferi ; i più piccoli anfigastri sono lineari. Sopra alcuni 

esemplari rinvenimmo la fruttificazione perfetta, in cui le foglie pericheziali 

ci si offersero divise in varie lacinie elegantemente cigliate. Anteridii? 

Per i caratteri strutturali delle foglie e questa specie una delle più 

singolari fra tutte le altre epatiche europee. 

Tav. X I , fig. 2. — A, profilo generale d'una sommità colesulifera 

( 2 S 0 / i ) ; Bi porzione di un ramoscello con 5 foglie ( , 0 0 / i ) ; C, frammento di 

un ramoscel. con una foglia ed anfigastrio ( S 0 0 ^ ) ; D, profilo d'una piccola 

foglia spianata ^ 5 0 / t ) ; E, idem di un ram. colesul ( * % ) ; F, anfigastr i^ 5 0 / , ) ; 

G. areolazione fogl. : faccia rivolta al caule ( 8 0 0 / i ) j H, profilo d'un fram

mento fogl . perich. ( 3 Q 0 / i ) ; I, areolaz. del lato esterno o dorsale di una fo-

glia rV-

58. A . Juratzkana (Limpricht) Trevis. Nuov. sch. class, ep. 

p. 34. — Jungermannia julacea var. y et y* Nees Eur. 

Leberm. II, p. 307; G. L. N. Syn. hep. p. 147. — Anthelia 

julacea var. y Dmrt. Hep. Eur. p. 99. — Jungermannia 

Limpricht in Cohn FI. Krypt. von Schles. I, p . 289. — 

G. et R. exs. n. 126, 152, 467, 531, 606. 

Sulla terra nella regione alpina di Gressoney, St. Jean, la 

Trinité, alpe Rizzolo, alpe Gabiet, sopra Graf-Bode (c. fr. Lugl.). 

In confronto della tipica Antlielia julacea (L.) Dmrt. (G. et E . exs. 

n. 518, 524; Hook. Brit. Jung. tab. 2 ; Ekart Syn. Jung. tab. V i l i , fig. 61), 

presenta la forma in questione delle differenze importanti, che giustamente 

determinarono il Limpricht 1. e , ad innalzarla alla dignità specifica. — 

lìAntlidia Juratzlcana in fatto per la sua piccolezza, per le foglie molto 

più fittamente imbricate, per l'infiorescenza monoica, i ramoscelli fruttiferi 

clavati, la colesula pressoché inclusa, e per le spore a diametro più grande 

di quello degli elaterj, sembra ben distinta dalla vera A. julacea (L.) Dmrt. 

GEN. X I I . — Blepharostoma Dmrt. emend. 

Rev. gen. Jung. p. 18, solum B. trichophyllum (1835); Hep. 

Eur. p. 95; Lindbg. Hep. Hib. inAct. Soc. Se. Fenn. X , p. 517 

(1875). — Jungermannia L. Sp. pi. ed. I , p. 1135, n. 21. 

59. B . tricliopliyllum (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p . 18; Hep. 

Eur. p. 95; Lindbg. Hep. Hib. 1. c. — Jungermannia L. 

Sp. pi. ed. II , p. 1601 n. 22; Dmrt. Syll. Jung. p. 66; Hook. 

Brit. jung. tab. 7; Ekart Syn. Jung. p. 2, tab. IV , fig. 27 
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Nees Eur. Leberm. II, p. 301; De Not. Prim. Hep. it. n. 56; 
G. L. N. Syn. hep. p. 145. — H. et G. exs. n. 49; G . et R. 
exs. n. 15, 623; C. Massai, exs. n. 28. 

. • 

Abbondantemente sui legni putridi, fra altre epatiche, o 
sulla terra, nella regione montana, subalpina ed alpina: al 
Buzzo, mt. Plaida, cascate d'Otro, alpe Pianacele, Alagna 
(Vals.), Gressoney St. Jean (Val d'Aosta), alpi di Biella. — 
Fr. d'estate. 

• . - . 

** Folia incuba. 
... - : 

- Trib. IV. — Z*epidozieae Limpricht emend. in Cohn FI. 
Krypt. von Schles. I, p. 310. — Perichaetium polyphyllum, 
phyllis subsquamiformibus ; folia subpalmato-fìssa vel solum 
apice 3-4-dentata; colesula erecta, libera, in ramulo ventrali 
terminalis ; capsula ad basin quadripartita, elateres dispiri, 
decidui. 

GEN. XIII. — Lepidozia Dmrt. (emend. Lindbg,) 

Rev. gen. Jung. p. 19 (1835); Hep. Eur. p. 109, tab. Ili, 
flg. 28; G. L. N. Syn. hep. p. 200 (1841); Lindbg. Hep. Hib. 
in Act. Soc. Se. Fenn. X. p. 497. — Masiigophora Nees Eur. 
Leberm. I, p. 101, ex p. (1833). — Jungermannia L. Sp.pl. ed. 
L p. 1133, n. 12. 

< 

60. L . reptans (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 19; Hep. Eur. 
p. 109; G. L. N. Syn. hep. p. 205. — Jungermannia L. 
Sp. pi. ed. II, p. 1599; Hook. Brit. Jung. tab. 75, excl. 
flg. 12; Ekart Syn. Jung. p. 51, tab. Ili, flg. 2 1 ; De Not. 
Prim. hep. it. n. 23. — G. et R. exs. n. 282, 479 ; C. Mas
sai, exs. n. 34, 96. 

Sui tronchi putrescenti fra i muschi ed altre epatiche, 
nei dintorni dj Riva, La Balma ed altrove nelle selve della 
Valsesia, in Val d'Aosta (Bonnaz). 

01. L . setacea (Web.) Mitten; Lindbg. Hep. Hib. in 1. e , p. 
498. — JBlepharostoma Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 18; Hep. 
Eur. p. 95. — Jungermannia Web. Spicil. FI. Gott. p. 155; 
Hook. Brit. Jung. tab. 8; Ekart Syn. Jung. p. 2, tab. IV, 
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fig. 28; Nees Eur. Leberm. II, p. 296; G. L . N. Syn. hep. 
p. 144. — H. et G. exs. n. 50; G. et R. exs. n. 446. 
j3. sertularioicl .es (H. et G. exs. n. 54.). 

Nell'alpe Cramisèi al di sopra di Scopa colla Ceph. licu-

spidata e C. catenulata fra i muschi, mt. Olterhorn non lungi 
d'Alagna (c. coles.!), dirupi nordici alla Gularossa presso Riva; 
J3 negli sfagneti della Val Mala. 

L'illustre crittogamista V. Trevisan annovera questa specie (Nuov. 
cena. ep. it. in Rend. fi. Ist. Lomb. ser. II, voi. VII, XVII) fra le epatiche 
d'Italia, però senza aggiungere alcuna indicazione, nè del luogo preciso, 
ne del raccoglitore. 

• 

GEN. X I V . — B a z z a u i a JB. et Gr. emend. 
• 

Arrang. brit. pi. I, p. 704 (1821); Lindbg. Hep. Hib. in 
Act. Soc. Se. Fenn. X , p. 498. — Plcitroschisma Dmrt. Rev. 
gen. Jung. p. 19 (1835); Hep. Eur . p. 102, tab. I l i , fig. 25. — 
Herpetium Nees Eur. Leberm. I, p. 96 (1833). — Màstigohryum 

G. L. N. Syn. hep. p. 214 (1844). — Jungermannia L . Sp. pi. 
ed. I, p. 1133, n. 11. 

62. B . t r i l o b a t a (L.) B . et Gr. 1. e ; Lindbg. 1. c. p. 499. — 
Pleuroschisma Dmrt. Rev. gen. p. 20 ; Hep. Eur. p. 103. 
— Herpetium Nees Eur. Leberm. I l i , p. 49. — Màstigohryum 

G. L . N. Syn. hep. p. 230. — Jungermannia L . Sp. pi. 
ed. I l , p. 1599; Hook. Brit. Jung. tab. 76, excl. fig. 3, 4, 7; 
Ekar t Syn. Jung. p. 49, tab. III, fig. 22 et tab. XII I , fig. 116, 
b ; Raddi Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. p. 16; De Not. 
Prim. hep. it. n. 20. — H. et G. exs. n. 13 ; G. et R. exs. 
n. 18, 280 c. ic. 

J3. iunior Hook. tab. c, fig. 3 ; Ne3S Eur. Leberm. et 

Syn. hep. 

Borgosesia, versante occidentale del mt. Fènera ; J3 casta

gneti dei dintorni di Rocca-Pietra, sulla terra. 

63. B . t r i c r e n a t a (Wahlenb.) Trevis. Nuov. sch. class, ep. 
p. 33. — Pleuroschisma Dmrt. Syll. Jung. p. 70; Hep. Eur. 
p. 103. — Herpetium deflexum Nees Eur. Leberm. I l i , p. 57, 
ex p. — Màstigohryum deflexum G. L. N. Syn. hep. p. 231, 
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ex p. — Jungermannia tricrenata Wahlenb; Ekart Syn. 
Jung. p. 49, tab. XII, fig. 99; De Not. Prim. bep. it. ri. 21. 
- C. et P. exs. n. 122. 
jS. deflexa (Mait.). — Bassania triangularis (Schleich. ex 

p.) Lindbg. Hep. Hib. p. 499, ex p. — Jungermannia 
deflexa Mart. FI. crypt. Eri. p. 135; Ekart Syn. Jung, 
tab. XII, flg. 98; De Not. Prim. hep. it. n. 22. — H. 
et G. exs. n. 14; C. et P. exs. n. 124. 

In Valsesia, sul tronco degli alberi, sulla terra, fra i mu
schi e più spesso in società d'altre epatiche: alpe von Sattel, 
Casera Superiore, alpe Cramisèi; J3 comunissima nelle selve 
dei dintorni, sebbene quasi sempre sterile. 

I numerosi esemplari da noi esaminati ci persuasero che fra Jung, 
tricrenata Wahlenb. e J. deflexa Mart., esistono delle graduatissime forme 
di transizione che intimamente insieme le uniscono. In generale si può dire 
che la specie tipica comprende gli esemplari a foglie uniformemente im-
brieate, molto più fitte, e ricurve, con anfigastri più superficialmente cre-
nato-dentati. 

Trib. V. — Hlepharozieae. — Perichaetium oligophyl-
lum, phyllis foliis subconformibus, lobatis, amphigastriisque 
ciliatis; colesula libera, in ramulo brevi terminalis; capsula 
ad basin quadripartita, elateres dispiri, decidui. 

GEN. XV. — B lepharoz ia Dmrt. emend. 

Rev. gen. Jung. p. 16, ex p. (1835); Hep. Eur.p. 53, tab. II, 
flg. 15; Lindbg. Hep. Hib. in 1. s. e , p. 540. — Ptilidium Nees 
Eur. Leberm. I, p. 95 (1833), nec Petit Thouars (1805); G. L. 
N. Syn. hep. 249. — Jungermannia L. Sp. pi. ed. 1,1134, n. 17. 

64. B . ciliaris (L.) Dmrt. Rev. gen. 1. e ; Hep. Eur. 1. c. — 
Ptilidium Nees Eur. Leberm. Ili, p. 117; G. L. N. Syn. 
hep. p. 250; De Not. App. n. 53, in Mem. Acc. Tor. ser. 
II, tom. XVIII, p. 468. — Jungermannia L. Sp. pi. ed. II, 
p. 1601; Hook. Brit. Jung. tab. 65, flg. 3; Ekart Syn. Jung, 
p. 54, tab. V, flg. 36, n. 2; De Not. Prim. hep. it. n. 11, 
fide synon. — Husnot Hep. Gali. exs. n. 44. 
J3. Wallrot l i iana Nees Eur. Leberm. 1. c. p. 120; G. L. 

N. Syn. hep. p. 251. - G. et R. exs. n. 108. 
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Declivi acquitrinosi nella regione alpina del mt. Plaida; 
J3 sui tronchi delle conifere nelle selve della Valdobbia (c. coles.), 
nella Valsèsia. 

Trib. VI. — JPlatyphylleae G . L. N. Syn. hep. p. 252. — 
Perichaetium diphyllum, phyllis foliis subconformibus; cole-
sula libera, biconvexa vel compressa, ore subbilabiato-trun-
cato, plerumque in ramulo proprio terminalis; capsula sub-
quadrifida aut subquadripartita; elateres decidui dispiri. 

GEN. XVI. — P o r e l l a Bill., L. emend., Lindbg. 

Act. Soc. Scien. Fenn. IX, p. 329 (1869) ; L. Sp. pi. ed. II, 
p . 1569, P . pìnnata (1763). — Béllincinia et Antoiria Raddi 
Jungermanniogr. etr. (1820), ed. Bonn. p. 3 et 4 —Madoiheca 
Dmrt. Comm. bot. p. I l i (1822); Syll. Jung. p. 30; Hep. Eur. 
p. 21. tab. I, fig. V; Nees Eur. Leberm. Ill, p. 157; G. L. N. 
Syn. hep. p. 262. — Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1134, n. 16. 

65. P . l a e v i g a t a (Schrad.) Lindbg. 1. c. p. 335. — Madotheca 
Dmrt. Comm. bot. p . I l l ; Syll.jung. p. 31; Hep. Eur. p . 22; 
Nees Eur. Leberm. Ill , p. 165, excl. var. §; G. L. N. Syn. 
hep. 276. — Béllincinia montana Raddi Jungermanniogr. 
etr. ed. Bonn. p. 3, tab. I, fig. 1, a-e. — Jungermannia 
laevigata Schrad. Samml. krypt. Gew. H, n. 104; Hook. 
Brit. jung. tab. 35 ; Ekar t Syn. jung. tab. VI, fig. 44; De 
Not. Pr im. hep. it. n. 1. - G . et R. exs. n. 53, 373, 652 ; 
C. Massai, exs. n. 65. 

Sulle rupi presso il villaggio chiamato Buzzo in Riva 
Valsesia (steril.). 

66. P . T h u j a (Dicks.) Lindbg. in 1. e , p . 337. — Madotheca 
Dmrt. Comm. bot. p. I l i ; Syll. Jung. p. 31; Hep. Eur. 
p . 24. — Madotheca platypliylloidea Nees Eur. Leberm. Ili , 
p . 181, ex p.; G. L. N. Syn. hep. p . 280, ex p. — Junger
mannia platyphylloidea Schwein.; De Not. Pr im. hep. it. n . 2 . 
— Jungerm.platyphylla var. Thuja Hook. Brit. jung. tab. 40, 
fig. 2-4. — Jungermannia Thuja Dicks. PI. crypt, fase. 
IV, p. 19. — C. et P. exs. n. 46. 

In vai d'Aosta, ove venne raccolta da Bonnaz (fide De 
Not. Prim. hep. it. 1. e) . 
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Specie molto controversa e di incerta autonomia, confusa ordinaria

mente colla P. platypliylla, di cui forse non è che una semplice forma, 

che per i suoi caratteri potrebbe giustamente ritenersi come intermedia 

alla specie precedente ed a quella che segue. — Per le sue dimensioni, 

per le foglie di un colore oscuro, con una certa levigatezza, e pel porta

mento rassomiglia alla P. laevigata, mentre per la forma degli organi 

appendicolari, sta in intimi rapporti colla var. major della seguente. In 

generale può dirsi (fide specim. C. et P. exs. 1. e ) , che questa specie messa 

a raffronto della P. platypliylla, possiede anfigastri subquadrati, o quasi 

semicircolari e meno deourrenti ; le orecchiette nel margine non così re

volute e soltanto di poco più strette del diametro trasversale degli anfigastri. 

67. P . platypnylla (L.) Lindbg. 1. c. p. 339. — Madotheca 

Dmrt. Comm. bot. p. I l i ; Nees Eur. Leberm. Ili, p. 186, 

ex p ; G. L. N. Syn. hep. p. 278. ex p. — Antoiria vulgaris 

Raddi Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. p. 4, var. minor. — 

Jungermannia platyphylla L. Sp. pi. ed. II, p. 1600; Hook. 

Brit. Jung, tab. 40, fig. 1; Ekart Syn. Jung. tab. Ili, fig. 24, 

n. 1; De Not. Prim. hep. it. n. 3. — G. et K. exs. n. 364, 

157; C. Massai, exs. n. 64. 

fi. major Lindbg. 1. c. p. 340; Hook. Brit. Jung. tab. 40. fig. 

5, 14. — Antoiria vulgaris Raddi 1. e , form. typìca. — 

G. et R. exs. n. 51, 158. 

Sulle rupi, sui sassi, tronchi degli alberi: Varallo, Riva, 

Borgosesia (Vals.); Macugnaga (Ossola), Gressoney St. Jean, 

vai d'Aosta; fi- alpe I Tendi in vai Sessera; di raro frutt. 
( V t y U f O \ 0 ( < J O . I I . S A S . - . A . . U . 1 ^ i - " . 1 1 1 1 1 . 1 . " . i 

Distinguesi dalla P. Thuja per le foglie più fittamente imbrícate, gli 

anfigastri più decurrenti, le orecchiette, massime al margine esteriore, di

stintamente revolute e pressoché la metà più strette degli anfigastrj. Que

sta specie possiede d'ordinario un colore verde-giallastro od oscuro, é ad 

essa manca la levigatezza delle due precedenti. I rami al lato dorsale e 

lungo la linea mediana, mostrano più o meno distinto un leggero solco.. 

68. P . dentata (Hartm.) Lindbg. 1. c. p. 342. — Madotheca 

rivularis Nees Naturg. Eur. Leberm. Ili, p. 196; G. L. N. 

Syn. hep. p. 278. — Jungermannia Cordaeana De Not. Prim. 

hep. it. n. 4. — Jungermannia platyphylla fi dentata Hartm. 

FI. Skand. ed. Il, p. 354 (fide Lindbg. 1. e ) . — G. et R. 

exs. n. 371 c. i c , 421, 449; C. et P. exs. n. 131., 

Lungo il rigagnolo che mette nel laghetto inferiore del 

mt. Plaida nella Valdobbia (p. steril.). 



EPATICHE DELLE ALPI P E N N I N E 347 

In confronto della specie precedente la P. dentata offrirebbe le seguenti 
differenze : le orecchiette delle foglie fra loro più discoste, più piccole, non 
di rado atute, lungamente decurrenti sul caule, col margine recurvato sub-
undula to ; anfigastri essi pure più discosti, subrecurvo-undulati nel mar
gine, fortemente reflessi all 'apice. 

.£ affi .1 xìsii 
Gen. XVII. - R a d u l a JDmrt. 

Comm. bot. p. 112, sp. 1 (1822); Rev. gen. p. 14; Hep. Eur. 
p. 31, tab. I, flg. 9; Nees Eur. Leberm. I, p. 96 (1833); G. L. 
N. Syn. hep. p. 253. — Candolleae sp. Raddi Jungermanniogr. 
etr. B**, ed. Bonn. p . 7. — Martinélliae sp. B. et Gr. emend.; 
Arr. brit. pi. I, p. 691, sola sp. n. 1, sed charact. gen. haud 
conveniunt (1B21). — Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1133, n. 13. 

69. R . c o m p l a n a t a (L.) Dmrt. Comm. bot. 1. c. ; Syll. Jung, 
p . 38; Hep. Eur. p. 31; Nees Eur . Leberm. III, p. 146; 
G. L. N. Syn. hep. p . 257. — Candollea Raddi in 1. c. p. 7. — 
Jungermannia L. Sp. pi. ed. II, p. 1599; Hook. Brit. Jung, 
tab. 81; Ekart Syn. Jung. p. 35, tab. IV, fig. 31; De Not. 
Pr im. hep. it. n. 10. — H. et G. exs. n. 11; G. et R. exs. 
17, 361; C. Massai, exs. n. 20. 

Comunemente sul tronco degli alberi, più di raro sui sassi, 
è rupi ; sovente fruttifera. 

Trib. VII. — Frullanieae. — Perichaetium oligophyllum; 
phyllis foliis subdifformibus; colesula, saepe in ramulo proprio, 
subcompressa vel teres, superne angulata aut subcristata, apice 
submucronulata; capsula sub-vel semiquadrifìda; elateres uni-
spiri persistentes. 
. - . . . . . . 

Gen. XVIII. - L e j e u n i a Lib. 
i-ogcty ori- a ìod mntoO itaMQ i&ifofowX* .1^8 .cr HXX 
in Annal. gen. Se. Phys. VI, p. 372 (1820); Dmrt. Comm. 

bot. p. I l i ; Hep. Eur. p. 18; Lindbg. Hep. Hib. in Act. soc. 
Se. Fenn. X, p. 476; Nees Eur. Leberm. Ili, p. 255; G. L. N, 
Syn. hep. §. 2, p. 325. — Jungermannia Mich. Nov. pi. gen. p. 9, 
tab. VI, flg. 19-20. 

70. L. s e r p y l l i f o l i a (Dicks.) Libert 1. c. p. 374; Dumrt. Comm. 
bot. 1. c ; Syll. jung. p. 33; Hep. Eur. p. 21 ; Nees Eur. 
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Leberm. Ili, p. 261, p. p.; G. L. N. Syn. hep. p. 374, p. p. ; 
Lindbg. li c. p. 483 ; De Not. Jubulee it. in Mem. Acc. Tor. 
ser. II, toni. XXII, tab. V, fig. 25. — Jungermannia Dicks. 
PI. crypt. Fase. IV, p. 19; Raddi Jungermanniogr. etr. 
ed. Bonn. p. 14; Hook. Brit. Jung. tab. 42; Ekart Syn. Jung, 
tab. I, fig. 2. 

Sulle rupi e pietre, fra i muschi : Alagna (c. coles.), selve 
dell'Era (c. fr. Magg.), al Buzzo, La Balma, Ovago d'Otro, 
presso le grotte di Borgosesia (Vals.); alpe I Tench in Val 
Sessera (Biella). 

Sotto due forme presentasi questa specie, nell'una, ch'è la più comune, 
gli anfigastri sono di poco più grandi delle orecchiette delle foglie e sub
convessi, la colesula più allungata e subpiriforme ; nell'altra, di dimen
sioni leggermente maggiori, gli anfigastri sono molto più grandi delle orec
chiette e subpiani, la colesula più breve. 

71. L . c a l c a r e a Libert 1. c. p. 373; Dmrt. Comm. bot. 1. c.; 
Syll. Jung. p . 33; Hep. Eur. p . 19; Nees Eur. Leberm. Ili, 
p. 293; G. L. N. Syn hep. p. 344; De Not. 1. s. c. p. 385, 
n. 8, tab. V, fig. 26. — Gr. et R. exs. n. 46, 283, 323, 365; 
C. Massai, exs. n. 15. 

Rapi calcaree, e sopra i muschi : mt. Fènera, Borgosesia, 
presso le grotte, al Ribasso, (Vals.), sovente colesulifera. 

Gen. XIX. - F r u l l a n i a Raddi 

Jungermanniogr. etr. in Mem. Soc. Moden. XVIII, p. 20, 
tav. II (1820), et ed. Bonn. p. 4; Dmrt. Rev. gen. p . 13; Hep, 
Eur. p. 26, tab. I, fig. 7; Nees Eur. Leberm. HI, p. 209; G. 
L. N. Syn. hep. p. 408; De Not. in Mem. Acc. Tor, ser. II, tom. 
XXII, p. 374. — Jabula Dmrt. Comm. bot. p. 112 (1822). — 
Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1133 n. 14, et p. 1134, n. 15 

72. F . d i l a t a t a (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p . 13; Hep. Eur 
p. 27; Nees Eur. Leberm. Ili , p. 217; G. L. N. Syn. hep 
p. 415; De Not. 1. c. p . 374, tab. IV, fig. 19. — Frullania mi 
nor Raddi Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. p . 5, tab. II, 
fig. 3. — Jungermannia dilatata L. Sp. pi. ed. II, p. 1600, 
n. 15; Hook. Brit. Jung. tab. 5 ; Ekart Syn. Jung. tab. II, 
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fig. 18; De Not. Prim. hep. it. n. 5. — G. et R. exs. n . 54, 
604; C. Massai, exs. n. 26. 
J3. m i c r o p l i y l l a Nees 1. c. p. 219. — G. et R. exs. n. 635. 

Comunissima sul tronco degli alberi, rupi, sassi: nella Val-
sesia, alpi Biellesi e dintorni; J3 qua e là colla specie. 

73. F . J a c k i i Gottsche in G. et R. exs. n. 294, c. i c ; Dmrt . 
Hep. Eur. p. 28; C. Massai. Ep. rar. e crit. p. 11; Stephani 
Deutschl. Jung. p. 60, fig. 116. — Araphigastriis dimi-
diam folii magnitudinem adaequantibus, transversalibus, 
discretis, forma variabilibus apice plus minus repandis 
(vel emarginato-bidentatis specim. nostr.), integerrimis, 
fructu Gott. 1. e. 

Sulla terra nuda alle Màzzere, rupi a ridosso dell'Ospizio 
di Valdobbia e Val-Mala, sopra Riva, nella Valsesia; sempre 
sterile. 

JTra tutte le altre specie europee di questo genere, ben distinta per il 
profilo e grandezza degli anfigastri; nella forma delle orecchiette si atta
glia perfettamente alla F. dilatata. — È certamente una delle più impor
tanti aggiunte fatte in questi ultimi tempi alla flora patria. 

74. F . Cesat iana De Not. in 1. c. p. 383, tab. V, fig. 24 (optima); 
Dmrt. Hep. Eur. p. 28, foliis perichaetialibus 
paullulum ampliatis, ovalibus, obtusis et auriculis angustis, 
sublinearibus margine revoluto, integris; colesula 

Rupi a meriggio sotto la Falconerà, presso Varallo in Vals. 

Questa specie, vera gemma della fiora italiana, differisce dalla F. di
latata per il polimorfismo delle orecchiette delle foglie, per gli anfigastrj 
di un profilo diverso, nonché per i caratteri del perichezio. — Dopo l ' il
lustre prof, de Cesati che ne scopriva soltanto esemplari sterili, non era 
stata da alcun altro indicata in Italia. 

75. F . T a m a r i s c i (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 13; Hep. Eur. 
p . 28; Nees Eur. Leberm. IH, p. 229; G. L. N. Syn. hep. 
p. 438; De Not. in 1. c. p . 376, tab. IV, fig. 20. — Fruii, 
major Rad di Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. p. 5, tab. II, 
fig. 2, excl. syn. — Jungermannia L. Sp. pi. ed. II, p. 1600; 
Hook. Brit. Jung. tab. 6; Ekart Syn. Jung. tab. II, fig. 17; 
De Not. Prim. hep. it. n. 6. — H. et G. exs. n. 8; G. et 
R. exs. n. 80; C. Massai, exs. n. 7. 
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a* blanda De Not. in 1. c. p. 378, tab. IV, fig. 21. — Erb. 

critt. it. n. 14. 

Sulle rupi, e sassi: Ospizio di Valdobbia, presso il Buzzo, 

selve 0vago d'Otro, Màzzere, alpe i Cengi (Vals.); Tavigliano, 

dintorni di Biella; a* presso il villaggio detto il Buzzo, insieme 

alla P. laevigata. — Di raro fruttifera. 

Sebbene i nostri esemplari nel profilo generale degli anfìgastrj, ci of

fersero qualche modificazione più o meno apprezzabile, tuttavia fra essi 

non trovammo alcuna forma che potesse corrispondere alla var. sardoa o 

mediterranea dell ' illustre De Notaris. 

,ai£0ÌTi3goJrii t(.'i<iaon . .niiooqa ùisiaebìd-oinai'guuiiQ taf) 

76. F . fragilifolia Tayl.; G. L. N. Syn. hep. p. 437; Dmrt. 

Hep. Eur. p. 28; Limpricht in Cohn Krypt. FI. Schles. I, 

p. 319 ; Stepnani Deutschl. Jung. p. 60, fig. 117 (rudis). — 

C. et P. exs. n. 136; G. et R. exs. n. 200, 226. 

Fra i licheni sulle rupi: alle Màzzere, Val-Mala ed ai Cengi 

sopra Riva (c. fior, gjj in Vals. 

Questa interessantissima specie, che finora non era conosciuta in Ita

lia, per i suoi caratteri può aversi intermediaria alle var. microphylla 

della F. dilatata e F. Tamarisci. Differisce dalla prima per le orecchiette 

delle foglie subobovato-oblunghe, più o meno ristrette al disotto della loro 

inserzione ed offrenti al lato inferiore-esterno, una specie di seno un poco 

rientrante, in vario modo pronunciato, da far rassomigliare le singole orec

chiette pressoché ad un elmo; inoltre le foglie presentano, quasi sempre, 

verso la base, alcune cellule aeriate od a coroncina, più grandi delle cir

costanti, e molto rifrangenti per essere la loro cavità, almeno in perfetto 

sviluppo, riempita d'una sostanza oleosa. — Più intimi sono i rapporti colla 

var. microphìjlla della F. Tamarisci, tuttavia un attento esame ce la fa 

distinguere per i seguenti caratteri : in F. fragilifolia sono gli anfigaslrj 

piani, un poco allargati superiormente ed all 'angolo esterno dei due denti 

in cui dividonsi, offrono, se non sempre, un piccolo dente talvolta b^ne ma

nifesto; i lobi delle foglie pericheziali sono superiormente subarrotondati, 

con denti (lobo ventrale od orecchietta in specialità) o meglio crena

ture, discosti ed un poco rivolti all'insù {remote-crenato-serratis), men

tre nella varietà della F. Tamarisci, detti lobi sono acuti e nel margine 

con denti pure acuti (siibserratis). — Distinguesi infine da tutte due le var. 

sopracitate, j>er la fragilità tutto particolare delle foglie, le quali staccansi 

dal caule al più leggero urto. 

: e» 

Trib. Vili . — SaccogyneaeDmrt. Syll. Jung. Eur. p. 72. — 

Perichaetium nullum, colesula nulla a perigynio sacculiformi, 
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péndulo e latere caulis in terram saepe descendente substi
tuía, et pistillidia intus fovente ; capsula quadripartita, elate-
res decidui. 

Gen. XX. — K a n t i a B. et. Gr. 

Nat. arr. brit. pi. I, p. 706 (1821), emend. Carringt. ; Lindbg. 
Hep. Hib. in act. Soc. Sc. Fenn. X, p. 506. — Calypogeia sect. 
B Raddi Jungermanniogr. etr. in 1. s. c. p. 44, tab. VI, fig. 3, 4 
(1820) et ed. Bonn. p. 20. — Cincinnulus Dmrt. Comm. bot. 
p . 113 (1822); Syll. Jung. p. 72, tab. I, fig. 11; Hep. Eur. p . 115, 
tab. Ill, fig. 32. — Calypogeia Corda (nec Raddi) in Sturm 
Deutschl. Krypt. FI. 19-20, p. 38 (1830); Nees Eur. Leberm. I l l , 
p. 7; Gr. L. N. Syn. hep. p. 197. — Mnium L. Sp. pi. ed. I, 
p. 1114, n. 16, 17. — Jungermannia Mich, Nov. pi. gen. tab. V, 
fig. 14. 

77. K. T r i c l i o m a n i s (L.) B. et Gr. 1. c. emend;Lindbg. Hep . 
Hib. in 1. c , p. 508. — Cincinnullus Dmrt. Comm. bot. 1. c ; 
Syll. jung. p. 72; Hep. Eur. p. 115. — Calypogeia Cda in 
Sturm 1. c. p. 38, tab. X ; Nees Eur. Leberm. Ill, p. 8; 
G. L. N. Syn. hep. p. 198. — Jungermannia Dicks. PI. crypt, 
fase. I t i , p. 10, tab. VIII, fig. 5; Hook. Brit. jung. tab. 79; 
Ekart Syn. Jung. p. 40, tab. IV, fig. 35 ; De Not. Prim, 
hep. it. n. 52. — Mnium L. Sp. pi. ed. I I , p. 1578. — G. 
et R. exs. n. 547, 587. 
j3. Weesiana nob. — amphigastriis majoribus suborbicula-

ribus, breviter emarginato-bidentatis integrisve. — 
Tab. nostra XI, fig. 3. 
Calypogeia Trichomanis « 3 J3, Nees Eur. Leberm. Il l , 
p . 9; G. L. N. Syn. hep. 1. c. — G. et R. exs. n. 135. 

Nelle selve ombrose, sulle rupi bagnate, e per terra: Rocca 
Pietra, Riva (Vals.) ; Grignasco lungo la Maggiaiga; J3 din
torni di Riva: alle Màzzere fra gli Sfagni, mt. Plaida, ai Lan-
coni. — Sempre sterile. 

La var. J3, per la forma e grandezza degli anfigastrj, facilmente di-
stinguesi dalla specie; essa sembra comune quanto la tipica, però non fu 
prima d'ora indicata in Italia, almeno per quello ehe sappiamo. 

Tav. XI, fig. 3. — A e B, ramoscelli veduti dal lato ventra le ; C, 
a::figa-itri staccati. — A-C 9 0 | i . 
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Trib. I X . — Trìcholeae Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 20, ex 
p. et charact, emend. — Perichaetium polyphyllum, phyllis 
setaceis cura calyptra thalamogena clavato-cylindracea fere 
usque ad apicem connatis et igitur tota hirsuta; colesula nulla ; 
capsula ad basin quadripartita; elateres dispiri, decidui. 

Gen. X X I . — T r i c l i o l e a Dmrt. 

Comm. bot. p. 113, errore Thrichoìea (1822); Syll. Jung, 
p. 66, tab. I, fìg. 8, errore Tliricolea; Rev. gen. Jung. p. 2 0 ; 
Hep. Eur. p. I l i , tab. I II , fìg. 29 ; Nees Eur. Leberm. I, p. 98.— 
Trichoeolea Nees Eur. Leberm. I l i , p. 103 (1838); G. L . N. Syn. 
hep. p. 236; Lindbg. in 1. s. c.; Hep. Hib. p. 514. — Junger-
mannia Ehrh . Beitr. 2, p. 150. 

* T . t o m e n t e l l a (Ehrh.) Dmrt. Comm. bot. 1. c. ; Syll. Jung, 
p. 6 7 ; Rev. gen. Jung. p. 2 0 ; Hep. Eur. p. 111. — Tricho
eolea Nees Eur. Leberm. I l i , p. 105; G. L. N. Syn. hep. 
p. 237; Carringt. Brit. hep. p. 39, tab. X , fìg. 32. — Jun-
germannia Ehrh . Beitr. II, p. 150; Ekar t Syn. Jung. p. 55, 
tab. VI, fìg. 49 ; De Not. Prim. hep. it. n. 12. — H. et G. 
exs. n. 12; G. et R. exs. n. 32, 272 c. ic . ; C. et P. exs. 
n. 10, 1 1 ; C. Massai, exs. n. 69. 

Indichiamo questa specie come probabilmente propria 
ancora a questa regione delle Alpi, essendo convinti, che se 
finora sfuggì alle nostre ricerche, si possa più tardi consta
tarne la sua presenza. 

B . — S i i b f r o n d o s a e . 

Trib. X . — Fossombronieae Trevis. Nuov. sch. class, ep. 

p. 43. — Perichaetium oligophyllum, phyllis minutis, cum co

lesula campanulata connatis ; capsula irregulariter in lacinias 

erumpens; elateres decidui. 

Gen. X X I I . — F o s s o m b r o n i a Baddi 

Jungermanniogr. etr. in Mem. Moden. XVII I , p. 40 (1820), 
et ed. Bonn. p. 17; Nees Eur. Leberm. III, p. 317 ; G. L. N. Syn. 
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hep. p. 467 ; Dmrt. Rev. gen. p. 11 ; Hep. Eur. p. 13, et p. 173, 
tab. I, fig. 1 ; S. 0 . Lindbg. in Not. Soc. fl. Fenn. XIII, p. 380. — 
Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1136, n. 27. 

* F . pusil la (L.) Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 11, errore sub F. 
pumila; Hep. Eur. p. 14, et p. 174; Lindbg. in 1. c. p. 386, 
fig. 5, et Hep. Hib. 1. s. c. p. 533. — Jungermannia L. Sp. 
pi. ed. II, p. 1602. 

Non può esservi alcun dubbio sulla presenza di questa 
ed altre specie del genere nel dominio delle Alpi Pennine. 

C. — Frondosae." 

Trib. XI. — JDilaeneae Dmrt. Rev. gen. Jung. p. 25, 
excl. gen. 42. — Fructifìcatio dorsalis ; pericbaetium oligophyl-
lum ad basin gamophyllum; colesula subtubulosa; capsula 
regulariter in pseudovalvas quadripartita; elateres sparsi, 
decidui, 2-4-spiri. 

Gen. XXIII. — P a l l a v i c m i a B. et Gr. 

Arrang. brit. pi. I, p. 775, ex p. (1821), emend. Carringt. 
in Trans. Soc. bot. Edinb. X, p. 309 (1869); Lindbg. Hep. 
Hib. 1. s. c. p. 540 (1875) et Muse. nov. Scandinav. p. 10 (1880). — 
Dilaena Dmrt. Comm. bot. p. 114, excl. D. Lyellii (1822) et 
Hep. Eur. p. 136, excl. n. 1, tab. IV, fig. 44. — Diplolaena 
Dmrt. Syll. Jung. p. 82, excl. D. LyeWi, tab. II, ng. 21 (1831). 
— Cordaea Nees Eur. Leberm. I, p. 102(1833). — Gymnomitrii 
sp. Httbn. Hep. Germ. p. 44 (1834). — Blyttia Endl. Gen. pi. 
suppl. I, p. 1339 (1841) ; G. L. N. Syn. hep. p. 474, excl. var. 
a major Bl. Lyéllii. — Morchia Gott. in G. et R. Hep. Eur. 
exs. n. 295 (1863). — Jungermannia Hook. Brit. Jung. tab. 78, 
et suppl. tab. 4 (1816). 

78. P . Blytt i i (Mòrck.) Lindbg. Muse. nov. Scandinav. 1. c. — 
Gymnomitrion. Hùbn. Hep. Germ. p. 44. — Biplolaena 
Nees Natur. Eur. Leberm. Ili, p. 339. — Blyttia MdrcJcii 
G. N. L. Syn. hep. p. 474. — Mòrchia norvegica Gott. in 
G. et R. exs. n. 336, efr etiam obs. ad n. 121. — Junger
mannia Blyttii Morck. in Fl. dan. tab. 2004. - H. et G. 
exs. n. 52. 

Nuovo Oiom. Bot. Iteti. , 23 
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Pend ice erbosa , a Nord-Es t , sot to il colle del m t . T a r l o 

(Macugnaga-Ossola) , a lpe Rizzolo, p r e s s o r Ospizio di Valdob-

bia, a lpe Tagli ne l la località de t t a in Sacco (c. fr. 3 S e t i ) , Ala

gna-Vals . 

Spore fornite di piccole ereste irregolarmente sinuose; elateri piuttosto 
ottusi alle due estremità, a diametro della metà circa più piccolo di quello 
delle spore, ed ordinariamente percorsi da quattro spiricole o meglio da 
due ciascuna sdoppiata. 

La congenere P. liibernica per le radiehette jaliue e biancastre (ne sub
fulve), i lobi del perichezio molto più sottilmente frastagliati, quasi ci
gliati, le spore ad epispoiio con creste molto meno rialzate, e gli elateri 
soltanto a due semplici spiricole (sempre ?), facilmente distinguesi dalla 
P. Blyttii. 

T r i b . XII . — Itlasieae D m r t . Syll. Jung . p . 81. — P e r i c h a e -

t i u m n u l l u m , vel si m a v i s , p e r i c h a e t i u m u t r icu l i fo rme apice 

frondis, t o t a longi tudine a d n a t u m ; colesula n u l l a ; c a p s u l a ple-

r u m q u e , s u b q u a d r i p a r t i t a ; e la te res decidui . 

Gen . XXIV. — B l a s i a Mieli., L. eh. e m e n d . 

L. Sp . pi. ed. I, p . 1138, n . 1 (1753) ; D m r t . C o m m . bot . 

p . 115; Syll. Jung . p . 81, t a b . II, fig. 20; H e p . E u r . p . 134, 

t a b . IV, fig. 4 3 ; Nees E u r . L e b e r m . I l i , p . 391 ; G. L. N . Syn. 

h e p . p . 491. 

79. B . p u s i l l a h. Sp . p i . ed. II, p . 1605; D m r t . C o m m . b o i 

1. c. — Bl. pusilla A Iloolceri N e e s E u r . L e b e r m . I l i , p . 401; 

G. L. N . Syn . h e p . p . 491. — Bl. HooTceri Cda in S t u r a i 

Deu t sch l . Kryp t . FI. fase. 19-20, p . 49, t a b . XIII . fig. 1-6. 

— Jungermannia Blasia Hook. Brit . Jung . t ab . 8 3 ; E k a r t 

Syn . Jung . p . 69, t a b . XI, fig. 94 et t a b . XIII , fig. 114, n . 5. 

— G. et R. exs . n . 28, 419. 

«* g e m m i f e r a Nees 1. c. p . 402; G- L. N. 1. c. p . 492. — 

G. et R. exs . n. 222, 263. 

Blasia pusilla Mich. Nov. pi. gen . t a b . VI I ; De Not. 

P r i m . h e p . it. n . 62. — Jimgerman. Blasia Hook. 

Brit . Jung . t a b . 82 ; E k a r t 1. c. t ab . XIII , fig. 114, n . 1. 

Dintorni di R i v a sul la t e r r a u m i d a (c. fr. 13 Magg.); 

«* p r e s s o la Casca ta d 'Otro, alle R a v è r e in Vals . 
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Trib. XIII. — Pelitene Dmrt. Hep. Eur. p. 144. — Fructi-
licatio dorsalis; perichaetium monophyllum; colesula nul la ; 
capsula quadripartita; elateres dispiri, persistentes, centrales. 

Jungermanniogr. etr. in Mem. Soc. Moden. XVIII, p. 49 
(1820), et ed. Bonn. p. 23; Dmrt. Rev. gen. p. 27; Hep. 
Eur. p. 144; Nees Eur. Leberm. Ill, p. 357; G. L. N. Syn. hep. 
p. 488; Lindbg. Hep. Hib. p. 534, in 1. s. c. — Papaea B. et 
Gr. emend. Arr. brit. pi. I, p. 686 (1821). — Jungermannia L. 
Sp. pi. ed. I, 1135, n. 23. 

80. P . IVeesiana Gottsche; Limpricht in Cohn Krypt. Fl. von 
Schles. I, p. 329. — Pellia epiphylla a. fertilis Nees Eur. 
Leberm. Ill, p. 377. 

Al margine d'un acquedotto (c. fr. 3 Magg.) presso Riva 
in Vals. 

Questa forma venne recentemente staccata dalla tipica P . epiphylìa 
(Dill.) ed innalzata alla dignità specifica, in base ad alcuni caratteri t ra t t i 
dall ' involucro, cali t tra, e dall ' infiorescenza. Essa è veramente intermedia 
alla P . epipliyUa (Dill.) e P. calycina (Tayl.). Si avvicina alla prima per
la s trut tura della parete interna della capsula, forma degli elaterofori 
(Schleudertràger ved. J. B. Jack, Hep. Eur . p. 9) ed elateri propriamente 
detti, nonché per la callittra sporgente ; mentre per la presenza di un'invo
lucro cilindrico e soltanto obliquamente inequilaterale, e per l'infiorescenza 
dioica, s'accosta alla P . calycina (Tayl.). 

I nostri esemplari perfettamente corrispondono a quelli raccolti dal 
Breidler nella Stiria (in sylva Bùrgerwald prope Leóben) gentilmente favo
ritici dal chiarissimo' briologo (Jeheeb. 

Trib. XIV. — Jfletzgerieae G. L. N. Syn. hep. p. 501. — 
Fructifìcatio ventralis; perichaetium laterale, monophyllum; 
colesula nulla; calyptra exserta, oblonga, subechinato-hirsuta ; 
capsula quadripart i ta, elateres terminales, persistentes. 

Jungermanniogr. etr. in Mem. Moden. XVIII, p. 45, tab. VII, 
fig. 1 (1820) et ed. Bonn. p. 21; Nees Eur. Leberm. Il i , 
p. 481; G. L. N. Syn. hep. p. 501, excl. § 2; Dmrt. Hep. E u r . 

Gen. XXV. P e l l i a Paddi 

Gen. XXVI. — Metzger ia Paddi 
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p . 138, t ab . IV, fig. 45 ; L i n d b g . H e p . Hib . in 1. s. c. p . 494 ; 
e j u s d e m Monograph , gen . p . 3, c. 2 t a b . — Echinogyna D m r t . 
Syll. j u n g . p . 83 (1831). — Echinomitrion Cda in S t u r m Deu t sch l . 
Kryp t . FI . fase. 22-23, t a b . X X I et X X I I (1832). — Jungerman-
nia L . Sp . pi . ed. I, p . 1136, n . 26. 

81. M. c o n j n g a t a L indbg . H e p . Hib . in 1. s. c. p . 495; L i m p r i c h t 
in C o h n Kryp t . Fl . v o n Schles . I, p . 441; L i n d b g . Mono
g r a p h , gen . p . 29, fig. 6. — ilf. furcata N e e s E u r . Le-
b e r m . I l l , p . 487-89 ex p . ; G. L. N . Syn . h e p . p . 502-3, ex 
p . — Echinomitrion furcatum var. Cda in S t u r m 1. c. fase. 
26-27, t a b . 38, fig. 1, 2, 13. — H. et Gr. exs . n . 29 ; G. et 
R . exs . n . 274 c. ic. , 120; H u s n o t H e p . gall . exs . n . 92 ; 
C. Mass. exs . n . 66. — Autoica ; f ronde pel lucida , sublaevi -
g a t a d i c h o t o m o - r a m o s a , r a m i s ob m a r g i n e s r e c u r v o s con-
vexis , s u b t u s i n cos ta d e n s e , in m a r g i n e r e m o t i u s se tos is , 
c a e t e r u m p l e r u m q u e g l a b r i s ; costa an t ice a d u a b u s , po-
stice a 3-6 cellulis ob tec ta . 

Sulle rup i nei luoghi o m b r o s i : Riva , A l a g n a p r e s s o l 'Ovago 
d 'Ot ro (Vals.) ; Gr ignasco l u n g o la Maggiaiga (prov. N o v a r a ) . 
- c. fl. 

82. M. f u r c a t a (L.) L i n d b g . H e p . Hib . in 1. c. p . 496; L i m p r i c h t 
i n C o h n K r y p t . F l . von Schles . I, p . 441 ; L i n d b g . Mono
g r a p h , gen . p . 35, fig. 8 ; Nees E u r . L e b e r m . I l l , p . 487-9, 
p . p . ; G. L. N . Syn. h e p . p . 503. — Metsg. glabra Radd i 
J u n g e r m a n n i o g r . e t r . ed. B o n n . p . 21 , t ab . VII, fig. 1. — 
Echinomitrion furcatum Cda in S t u r m 1. e. fase. 22-23, 
t a b . X X I . — Jungermannia furcata L . Sp. pi . ed . I I , 
p . 1602, n . 27; Hook. Brit . j u n g . t ab . 55, e t t a b . 56, excl. 
fig. 2 ; E k a r t Syn . j u n g . t a b . I, fig. 1 , n . 3, 7. — H. et G. 
exs . n . 7 8 ; G. et R. exs . n . 603. — Dioica, m i n o r ; fronde 
p l e r u m q u e viridi a u t flavidula, f u r ca to - r amosa ; r a m i s pla-
nis , s u b t u s g labr i s vel s p a r s e p r a e c i p u e in cos ta et ad 
m a r g i n e s se tu los i s ; cos ta an t ice a d u a b u s post ice a 3-5 
cellulis ob tec ta . 

F r e q u e n t e sul le rup i , t r o n c o degli alberi , ne i luogh i om
bros i dei d in torn i ; s ter i le o colle inf iorescenze, m a i in frutto. 
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Delle tre specie in cui venne recentemente dal Lindberg suddivisa la 
M. furcata Dmrt, Nees, la M. hamata Lindbg 1. c. p. 25, fig. 5 (G. et R. 
exs. n. 559), mancherebbe fin'ora all' Italia. Questa ultima specie somiglia 
assai alla M. conjugata dello stesso autore, ed essenzialmente ne differirebbe 
per la costa o nervatura della fronde, ricoperta, tanto sopra che «otto da 
duo cellule, e per l'infiorescenza dioica. 

83. M. p u b e s c e n s (Schrank) Raddi Jungermanniogr. etr. in 
1. c. p. 46, et ed. Bonn. p. 21 ; Nees Eur. Leberm. Ili , p . 504, 
p. max. p. ; G. L. N. Syn. hep. p. 504;De Not. P r im.hep . 
it. n. 58; Dmrt. Kep. Eur. p. 140; Lindbg. Monograph, 
gen. p . 11, fig. 1. — Jungermannia Schrank Fl. Salisb. 
n. 860; Hook. Brit. jung. tab. 73 ; Ekart Syn. jung. p. 67, 
tab. I l l , fig. 19. — H. et G. exs. n. 30; G. et R. exs. n. 84; 
C. Massai, exs. n. 23. 

Nelle selve dei dintorni, m a sempre sterile: Ospizio di 
Valdobbia, valle Vogna, mt. Fènera , alpi della Boscarola 
(Biella). 

Trib. XV. — Riccardieae Lindbg. Hep. Hib. in act. Soc. 
sc. Fenn. X, p. 510. — Fructificatio ventralis; perichaetium 
breviter-subcupuliforme, plus minus lacero-fimbriatum; co-
lesula nulla; calyptra exserta-, capsula quadripartita; elateres 
terminales, persistentes. 

* 

Gen. XXVII. — R i c c a r d i a JB. et Gr. emend. 

Natur. arr. brit. pi. I, p. 683, ex p. (1821); Lindbg. Hep. 
Hib. 1. c. p. 510. — Aneura Dmrt. Comm. bot. p. 115 (1822); 
Syll. jung. p . 85, tab. II, fig. 23; Rev. gen. p. 26; Hep. Eur. 
p . 140, tab. IV, fig. 46; Nees Eur. Leberm. I l l , p. 423; G. L. 
N. Syn. hep. p. 493. — Boemeria Raddi Jungermanniogr. etr. 
i n Mem. Moden. XVIH, p . 46 (1820) et ed. Bonn. p . 22 (nec 
Medik. 1792). — Trichostylium et Sarcomitrium Cda in Sturm 
1. s. c. (1835). — Jungermannia L. Sp. pi. ed. I, p. 1136, n. 24, 25. 

84. 11. p i n g u i * (L.) B. et Gr. ; Lindbg. Hep. Hib. in 1. c. p . 514. — 
Aneura Dmrt. Comm. bot. pag. 115; Syll. jung. p. 86; Hep. 
Eur. p. 143; Nees Eur. Leberm. Ill, p. 427; G. L. N. Syn. 
hep. p. 493; De Not. Prim. hep. it. n. 60. — Boemeria 
Raddi Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. p. 22. — Junger-
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mannia L . Sp. pi. ed. II, p. 1602, n. 25; Hook. Brit. Jung, 

tab. 4 6 ; Ekart Syn. Jung. p. 62, tab. VH, fig. 51. - H. et 

G. exs. n. 4 ; G. et R . exs. n. 103, 436, 501, 612; C. Massai, 

exs. n. 60 ; G. et P. exs. n. 59. 

F r a i muschi, sulla terra bagnata presso Riva in Vals. 

Gli individui maschili sono forniti di fronde molto più stretta, coi 

margini superiormente inflessi o canaliculata ed ai lat i porta dei corti ra 

moscelli anteridiferi (spiche J 1 ) , disposti d'ordinario alternativamente. 

85. R . m u l l i f l d a (L.) B . et Gr.; Lindbg. Hep. Hib. 1. c. p. 511. — 
Aneura Dmrt. Comm. bot, p. 115; Syll. Jung. p. 85, excl. 
var.; Hep. Eur . p. 141, excl. syn. pi.; Nees Eur. Leberm. 
I l i , p. 449; G. L . N. Syn. hep. 496; De Not. Prim. hep. it. 
n. 59 (excl. tab. VII, Ekart et H. et G. exs. n. 5). — Jun-
germannia L . Sp. pi. ed. II, p. 1602, n. 26; Hook. Brit. Jung, 
tab. 45, fig. 5-6; Ekar t Syn. Jung. tab. XII I , fig. 109. — 
C. et P . exs. n. 62. 

J3. a m b r o s i o i d e s (Nees) Lindbg. l . c . — H. et G. exs. 

n. 5 ; G. et R . exs. n. 43, 463, 521. 

Nei luoghi ombrosi umidi, fra altre epatiche, sulla terra 

muscosa: Rocca Pietra, Riva (c. fior.). 

I nostri esemplari spettano alla var. /3. 

86. R . p a l m a t a (Hedw.) Lindbg. Hep. Hib. 1. c. p. 512. — 
Aneura Dmrt. Comm. bot. p. 115; Syll. Jung. p. 86 ; Hep. 
Eur. p. 143, p. p.; Nees Eur. Leberm. I l i , p. 459, y poh/-
blasta; G. L . N. Syn. hep. p. 498, y polyblasta. — Roemeria 
Raddi Jungermanniogr. etr. ed. Bonn. p. 22. — Sarcomitrium 
Cda in Sturm Deutschl. Krypt. FI. fase. 26-27, p. 120, 
tab. 35. — Jungermannia Hedw. Theor. gen. ed. II, p. 159; 
Ekar t Syn. Jung. tab. XI I I , fig. 115. - H. et G. exs. n. 77; 
G. et R . exs. n. 101, 201, 203. 

Sui tronchi marci fra i muschi ed altre epatiche: Riva, 

Scopa nell'alpe Cramisèi (c. fior.). 

Distinguesi dalla precedente per l'infiorescenza dioica (nè monoica) , 

per la ramificazione del tallo diversa, inoltre per le lacinie dello stesso 

verso il margine non assottigliate, nè trasparenti . 
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87. R. l a t i f rons L indbg . H e p . Hib . in 1 . c. p . 513. — Aneura 

L i n d b g . in L i m p r i c h t Kryp t . FI. von Schles . I , p . 3 3 3 ; 

S t e p h a n i Deu t sch l . J u n g . p . 66. — Aneura palmata oc major 

Nees E u r . L e b e r m . I l i , p . 459 ; G. L. N . Syn . h e p . p . 498. — 

Hook . Brit . J u n g . t ab . 45, fìg. 4 e t 7 ; E k a r t Syn . Jung , 

t a b . VII, fìg. 50, n . 1, 2. - G. et R. exs . n . 493, 613, 614; 

C. Massai , exs . q. 94. 

Sui t ronch i in sfacelo: Pare te -Calva , s o p r a C a m p e r t o g n o 

ed a l t rove q u a e l à , f r a m m i s t a alla specie p r e c e d e n t e (c.fi.). 

Questa forma che il Nees ed altr i epatologi considerano come una 
semplice varietà della JR. palmata (Hedw.), fa recentemente dal Lindberg 
innalzata a specie autonoma in base essenzialmente dell' infiorescenza mo
noica (autoica vél paroica), e perche più robusta, a tallo diviso in lacinie 
più corte e larghe, subcuneiformi, ottuse, smarginate e verso del margine 
specialmente pellucide. 

F a m . II . — M A R C H A N T I A C E A E Cda, D m r t . 

A. — I n v o l u c r u m m o n o c a r p u m . 

* Colesula nul la . 

Gen . XXVII I . — L u n u l a r i a Mich. 

Nov. pi. gen . p . 4, t a b . IV (1729) ; R a d d i in Opusc . scient . 

Bologn. II, p . 355; D m r t . C o m m . bot . p . 116; H e p . E u r . p . 147; 

Nees E u r . L e b e r m . IV, p . 1 1 ; G. L. N. Syn . h e p . p . 510. — 

Dichominum Neck. E len i , bot . I l i , p . 345 (1790). — Marchan-

tiae sp . L . Sp. pi . ed. I, p . 1137, n . 3. 

88. Li. c r u c i a t a (L.) D m r t . C o m m . bot . p . 116; H e p . E u r . 

p . 147. — L. vulgaris Mich. 1. c. p . 4, t a b . IV ; R a d d i in I . 
c. p . 355; Bischoff in Nov. Act. N a t u r . Cur. X V I I , p . 1008, 

t a b . 77, fìg. 1-21 (pi. dioica) ; Taylor De M a r c h a n t . in L i n n . 

T r a n s . XVII , 3, p . 388, t a b . XIV (ab ic. Mich. infior. dioica 

e t e la ter . i n se r t ione recedit) ; N e e s E u r . L e b e r m . IV, p . 17; 

G . L . N . S y n . h e p . p . 511; De Not. P r i m . h e p . it. n . 67. — Mar-

chantia cruciata L. Sp . pi . ed. I I , p . 1604, n . 3. — G. et R . 

exs . n . 480, cfr e t i am obs. a d n. 647; C. Massai , exs . n . 25. 
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Sulla terra umida per lo più denudata nei luoghi ombrosi 

degli orti (pi. steril. gemmifera). 

In mancanza delle infiorescenze, non possiamo essere in grado di de
cidere se i nostri esemplari spettino alla forma monoica (?) descritta e figu
rata dal Micheli, od a quella dioica accennata per la prima volta da Dil-
lenio (L. Dittenii Le Jol.), e per ciò nella sinonimia sovraesposta ci parve 
per ora opportuno di insieme comprendere le due forme. — La figura del 
Micheli 1. 8 . e , ci rappresenta un individuo monòico, quella più esatta del 
Bischoff 1. s. c. , corrisponde alla Micheliana, soltanto il chiarissimo autore 
dello « Bemerkungen ùber die Leberm., » non riuscì mai di trovare an-
teridii sulla pianta fruttifera ; lo stesso dicasi della figura citata del Taylor, 
la quale ci offre pure esemplari dioici, ed inoltre differirebbe da quelle dei 
due suaccennati botanici per la posizione degli elateri che sono in questa 
figura piuttosto spaisi che apicali. — Sembra adunque che dopo Micheli 
da alcun altro sia stata trovata la pianta monoica; tal fatto fece giusta
mente sospettare al Lindberg « Hep. Hib., » basandosi sopra numerosi 
esemplari provenienti dall' Italia che sempre trovò dioici ed inoltre sulle 
osservazioni del De Notaris (Prim. hep. it.), che la figura del Micheli sia 
stata tratta da un denso cespuglio ove numerose piante fruttifere ed au-
teridifere crescevano insieme frammiste; questa supposizione verrebbe ad' 
essere convalidata da ciò che una simile inesattezza trovasi riprodotta dal 
Micheli a proposito dell' Sepatica conica. Secondo Le Jolis, Du Mortier, 
Trevisan invece, esisterebbero in realtà le due forme sovraindicate. 

Gen. X X I X . — Sauteria Nces 

Naturg. Eur. Leberm. I V , p. 139 (1*838) ; G. L. N. Syn. 

hep. p. 541 ; Limpricht in Flora, 1880, n. 6, Separat-Abdr. p. 2. — 

Lunulariae sp. Bischoff in Nov. Act. Nat. Curios. XVII, p. 1015, 

tab. 67, fig. 22-28. 

89. S. alpina (Bischoff.) Nees, 1. c. p. 143 (excl. syn. Sommerf.), 

p . max. p. ; G. L. N. Syn. hep. p . 541 (excl. syn. Sommerf.), 

p, max. p. ; Dmrt. Hep. Eur. p. 153; Limpricht 1. c. p. 2, 

n. 2. — Lumdaria Bisch. 1. c. p. 1015, tab. 67, fig. 22-28 

(eximia). — G. et R. exs. 67, 542, 615 et ic. ad n. 347, 

fig. 1-6. 

Sulla terra nei luoghi più elevati dell' alpe Olen al disopra 

d'Alagna in Vals. (c. fr. Sett.). 

I nostri saggi perfettamente corrispondono alle figure del Bischoff, 
nonché agli esemplari del Gottsche e Rabenhorst Hep. exs. n. 67, raccolti 
dallo stesso Sauter. Trovammo sopra individui distinti, le sporgenze coni-
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che subseriate (Bischoff, tab. c. fig. 24), che superiormente limitano le ca

vità anteridifere le quali comunicano ciascuna all'esterno per un pertugio 

terminale ; in esse però non potemmo riscontrare traccia di anteridii. — 

Fra i sinonimi non accennammo a quello del De Notaris in App . Ep . it. 

(Mena. Acc . Tor. ser. II, tom. XVTII, p . 471, n. 79), sospettando che gli 

esemplari ivi menzionati, potessero forse riferirsi alla specie seguente. 

90. S. hyalina (Sommerf.) Lindbg., Limpricht 1. c. p. 4 — 
Clevea Lindbg. Muse. nov. Scandinav. in Notis. Faun. et 
FI. Fenn. IX, p. 291; Dmrt. Hep. Eur. p. 149 (excl. syn. 
nonnull. et n. G-. et R. exs.). — Scuderia alpina Nees Eur. 
Leberm. IV, p. 143, ex p., quoad syn. Sommerf. refert; G. 
L. N. Syn. hep. p. 541. — Marchantia cruciata Sommerf. 
(nec L.) Suppl. fi. lapp. p. 79. — Marchantia hyalina Som
merf. in Mag. Naturv. II, ser. I, p. 284. — Erb. critt. it. 
ser. II, n. 707. 

Nella regione subalpina sopra Alagna non lungi della lo
calità detta il Ponte di Schònine, in Vals. (c. fr. et fl. J1 Magg.). 

Differisce dalla precedente specialmente per i peduncoli dei carpo-

cefali cilindrici ed inseriti (talvolta 2-3-seriati) verso il mezzo delle lacinie 

del tallo (ne al fondo dei seni rientranti formati dal margine delle stesse); 

detti peduncoli inoltre, alla loro estremità superiore, fra gli involucri frut

tiferi non formano inspessendosi una specie di ricettacolo comune e solo 

in questa porzione sono forniti di numerose squame jaline, pendenti che 

prolungansi in basso oltre il carpocefalo (squamis ad insertionem carpoce-

phàli copiosis longe depetidentibus Lindgb. 1. e ) . Il tallo porta al lato ven

trale esso pure delle squame talvolta colorate, più sviluppate e sorpassanti, 

massime verso l'estremità delle lacinie, il margine. — In quanto all'infio

rescenza maschile, essa trovasi sopra distinti individui fra i fruttiferi e 

ricorda assai quella della specie precedente. 

Negli esemplari raccolti in Stiria dal Breidler (Gipfel des Gumpe-

neck, 1877) trasmessici dall'esimio briologo E. Geheeb, le squame presso 

l 'inserzione del carpocefalo, sono molto meno sviluppate che nei nostri. 

Gen. X X X . — Asterella P. de Beauv. emend. 

in Encycl. meth. suppl. 1, p. 502 (1810); Dmrt. Hep. Eur. 
p. 154; Lindbg. Hep. Hib. 1. s. c. p. 538; Trevis. Nuov. sch. 
class, p. 57. — Beboulia Raddi in Opusc. Se. di Bologn. II, 
p. 357, inexacte sub Rebouillia (1818) ; Bischoff in Nov. Act. Nat. 
Cur. XVII, tab. 69, fig. I; Nees Eur. Leberm. IV, p. 197; G. 
L. N. Syn. hep. p. 547. — Fegatellae sp. Tayl. in Linn. Trans. 
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XVII, p. 383, n . 2 (1835). — Grimaldiae sp . L i n d e n b . Syn . Hep . 

p . 106, n . 2. — Marchantiae sp . L. Sp . pi . ed. I, p . 1138, n . 5, 

e x p . 

91. A. h e m i s p h a e r i c a (L.) P . de B e a u v . 1. c. p . 502; L i n d b g . 

in Not. p r ò F a u n a et FI. F e n n . IX, p . 286; D m r t . H e p . 

E u r . p . 154. — Meboulia R a d d i 1. e. p . 357; Bischoff, 1. c. 

p . 1001, t a b . 69, fig. I ( o p t i m a ) ; Nees E u r . L e b e r m . IV, 

p . 203; De Not . P r i m . h e p . it. n . 66 ; G. L . N . Syn . h e p . 

p . 548. - - Fegatella Tay l . 1. c. p . 383, n . 2 , t a b . 12, fig. 4 

( h a u d bona ) . — Grìmaldia L i n d e n b . 1. c. — MarcJiantia L. 

Sp. pi . ed. II, p . 1604, n . 5, excl. s y n . FI. suec . ex p . et 

FI. l a p p . — H. et G. exs . n . 1; G. et R. exs . n . 44, 586; 

H u s n o t H e p . Gali. exs . n . 2 5 ; C. Massai , exs . n . 70. 

R u p i del m t . F a l c o n e r à sop ra Vara l lo , d in to rn i di Riva , 

(Vals.); Gr ignasco (Novara ) . 

Gen . X X X I . — (> r i m a l « l i n Eaddi 

in Opusc . Se. di Bologn. II , p . 356 (1818) ; Nees E u r . Le 

b e r m . IV, p . 2 2 1 ; De Not . P r i m . Hep . it, n . XI , ex p . ; Bischoff 

in Nov. Act. N a t u r . Curios . XVII , t ab . 68, fig. I I ; G. L . N. Syn. 

h e p . p . 549; D m r t . H e p . E u r . p . 156. —Marchantiae sp . L. Sp . 

pi . ed. I, p . 1138, n . 7. 

92. G. d i c h o t o i n a R a d d i 1. e. p . 356, n . 3, excl. syn . Balbis ; 

Nees E u r . L e b e r m . IV, p . 240, excl. syn . u t s u p r a ; Bischoff 

1. c. p . 1025 (excl. syn . Balbis) , t a b . 68, fig. I I (op t ima) ; 

De Not. 1. e. n . 74 ; G. L . N . Syn . h e p . p . 5 5 1 ; D m r t . H e p . 

E u r . p . 157. — Marchantia triandra Scop. FI. c a rn . ed. I, 

p . 319. — G. e t R. exs . n . 368, 517; C. Massai , e x s . n . 9, 97. 

P r e s s o le g ro t te del m t . F è n e r a (Vals.). 

Gen . X X X I I . — H e p a t i c a Mieli. 

Nov. pi. gen . p . 3, n . 1, t a b . IL fig. 1, inexac te au to ica (1729), 

n e c Hepatica Dill. sect . gen . Anemonis ; L i n d b g . Muse. Scand inav . 

p . 1. — Conocephalus Neck . E l e m . bot . I l i , p . 344 (1790); D m r t , 

H e p . E u r . p. 151; Bischoff in Nov. Act. N a t u r . Curios. XVIT, 
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t a b . 68 , fig. IV. — Fegatella R a d d i Opusc . Se. di Bologn. I I , 

p . 356 (1818); N e e s E u r . L e b e r m . I V , p . 179; G. L . N . Syn . 

h e p . p . 546. — Marchantiae sp . L . Sp . pi. ed . I, p . 1138, n . 6. 

93. H . c o n i c a (L.) L i n d b g . Muse. Scand inav . p . 1, n . 3. — Co-

nocephalus D m r t . C o m m . bot . p . 115; H e p . E u r . p . 155. — 

Conoceph. vulgaris Bischoff 1. e. p . 979; De Not. P r i m . 

h e p . it. n . 68. — Fegatella officinalis R a d d i 1. c. — Fega

tella conica Cda ; Nees E u r . L e b e r m . IV, p . 181 ; G. L . N . 

Syn . h e p . p . 546. — Marchantia conica L. Sp . pi. ed . I I , 

p . 1604, n . 6. — H. et G. exs . n . 76 ( sub C. nemoroso) ; 

G. e t R. exs . n . 4, 299, 329; C. Massai , exs . n . 13. 

L u n g o u n acquedo t to p r e s s o R i v a (e. fr. Magg.) in Vals . ; 

M a c u g n a g a va i d 'Ossola. 

• 

** Colesula dis t incta , s u p e r n e laciniato-f imbriata . 

• 

Gen. XXXin. — F i m b r i a r i a Nees 

in Hor . p h y s . Berol . p . 45 (1820); E u r . L e b e r m . IV, p . 259; 

G. L . N. Syn. h e p . 555; D m r t . H e p . E u r . p . 157. — Hypenan-

tron Cda in Opiz Beitr . I, p . 648 (1829). — Marchantiae s p . L . 

Sp . p i . ed . I, p , 1137, n . 4. 

• 
94. F . p i l o s a (Wah l . ) Tay l . in L i n n . T r a n s . XVII , p . 386, 

t a b . 13, fig. 3 ( h a u d b o n a ) ; Nees E u r . L e b e r m . IV, p . 270; 

G. L . N . Syn . h e p . p . 557; D m r t . H e p . E u r . p . 157. - Mar

chantia W a h l e n b . FI. l a p p . p . 399. — G. et R. exs . n . 161. 

Muri c a m p e s t r i p r e s s o R i v a (Vals.); M a c u g n a g a v a i d 'Os

sola. — (fr. Apr . , Magg.). 

La pianta viva è gratamente odorosa (Carestia) ; gli anteridii giaciono 
in cavità che palesansi all'esterno per dei leggeri rilievi o papille della 
superficie del tallo, e trovansi sempre anteriormente all' inserzione del pe
duncolo del carpocefalo (paroieà). Le spore mature sono fornite d'un epi-
sporio rilassato in numerose pieghe sinuose le quali tra loro oscuramente 
anastomizzandosi spesso circoscrivono delle areole poligonali, in guisa da 
rassomigliare alle spore della Fossonibronia angulosa. 

95. F . f r a g r a n s (Schleich.) N e e s in Hor . p h y s . Berol . p . 45, 

excl. syn . Balb. et Spr . ; Tayl . 1. s. e p. 385, t ab . 13, fig. 1, 
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excl. syn. Spr.; Bischoff in Nov. Act. Nat. Cur. XVII , pi 1019, 
tab. 69, fig. I l i , excl. syn. ut supra; De Not. Prim. Hep. 
it. n. 70; G. L . N. Syn. Hep. p. 558. — Marchantia Schleich.; 
DC. FI. Fr . II , p. 423. 

Nelle montagne della Valdobbia: Gressoney, Fenis in 
vai d'Aosta; alpe la Rossa, Vals. (p. steril) . 

B . — Involucrum plerumque pleiocarpum; colesula sem-
per distincta. 

Gen. X X X I V . - C y a t h o p h o r a B. et Gr. 

Natur. arr. brit. pi. I, p. 683 (1821); Trevis. Nuov. sen. 
class, ep. p. 56. — Preissia Cda in Opiz Naturai. Beitr. p. 647, 
n. 4 (1829); Nees Eur. Leberm. IV, p. 113; G. L . N. Syn. hep. 
p. 538 ; Dmrt. Hep. Eur. pag. 151. — Chomiocarpon Cda 1. s. c. 
p. 647, n. 5. — Marchanliae sp. Lindenb. Hep. Eur. p. 101, n. 3. 

96. C. c o m m u t a t a (Lindenb.) Trevis. 1. c. — Preissia Nees 
Eur. Leberm. IV, p. 117; G. L . N. Syn. hep. p. 539. — Preissia 
Jiemisphaerica Cogn.; Dmrt. Hep. Eur. p. 152, excl. syn. 
L . FI. suec. ex p. — Marcliantia commutata Lindenb. Hep. 
Eur. p. ^01, syn. nonnullis excl. ; Bischoff ih Nov. Act. Nat. 
Curios. XVII , tab. 69, fig. I V ; De Not. Prim. hep. it. n. 64. — 
G. et R . exs. n. 5, 125, 141, 330, 481 ; C. Massai, exs. n. 8. 

Alpe Olen nella località detta Ebi, sopra Alagna; versante 
nordico della Parete Calva, alpe L a Piovra, in Vals.; ghiacciai 
sotto il monte Cervino « Breuil • (var. minor, Bischoff); vai d'Ao
sta (p. cT e Q, fr. d'estate Giugn.-Lugl.). 

Gen. X X X V . — M a r c h a n t i a Mieli., L. 

Mich. Nov. pi. gen. p. 1, tab. I, fig. 1-5 (1729); L . ex p. 
Sp. pi. ed. I, p. 1137, n. 1, 2 (1753) ; W e b . et Mohr Bot. Ta-
schenb. tab. X I I , fig. 1, 2, 3 ; Raddi Opusc. Se. di Bologn. II, 
p. 358; Bischoff in Nov. Act. Nat. Cur. X V I I , tab. 68, fig. V ; 
Dmrt. Comm. bot. p. 115, et Hep. Eur. pag. 150; Nees Eur. Le
berm. IV, p. 57 ; G. L . N. Syn. hep. p. 521. 
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97. M. polymorplia L. Sp. pi. ed. II, p. 1603, n. 1 ; Mich. Nov. 
pi. gen. 1. c. tab. I, fig. 1, 2, 3, 5; Raddi 1. c. p. 358; Dmrt. 
Comm. bot. p. 115, et Hep. Eur. p. 150; Nees Eur. Le-
berm. IV, p. 60; G. L. N. Syn. hep. p. 522;DeNot. Prim. 
hep. it. n. 63. — H. et G. exs. n. 26, 27; G. et R. exs. n. 6 ; 
C. Massai, exs. n. 21. 

Alpe Le Selle, Alagna dietro il Ribasso in Vals. (p. J1 e Q). 

Fam. III. — RICCIACEAE Dmrt. 

Gen. XXXVI. - Riccia (Mich.) L. 

Sp. pi. ed. I, p. 1138 (1753); Raddi Opusc. Se. di Bologn. 
„,11, p. 349; Bischoff in Nov. A et. Nat. Cur. XVII, p. 1037; Lin-

denb. Monogr. Rice, in Nov. Act. Nat. Cur. XVIII, p. 413 ; 
Nees Eur. Leberm. IV, p. 385 ; De Not. Prim. hep. it. n. XVII; 
G. L. N. Syn. hep. p. 598. 

98. R. glauca L. Sp. pi. ed. II, p. 1605, n. 3 (excl. syn. Mich. 
ad B. lamellosam spect.); Lindenb. Monogr. 1. e. p. 417, 
n. 1, tab. XIX (excl. syn. B. Mkhelii) ; Bischoff 1. c. tab. 71, 
fig. Ili; Raddi 1. c. p. 352, tab. XVI, fig. 4; Nees Eur. Le
berm. IV, p. 393 (excl. syn. B. Mkhelii);G. L. N. Syn. hep. 
p. 599 (excl. syn. B. Michelii) ; De Not. Prim. hep. it. n. 89 
(excl. syn. nonnull.). — G. et R. exs. n. 337, 489, 573, 645, 
646; C. etP. exs. n. 138; C. Massai, exs. n. 5. 

Sulla terra umida negli interstizii di un muro presso Mol-
lia in Vals. (frutt. E'ebb.-Marz.). — I nostri esemplari spettano 
alla var. minor Lindbg. 1. c. 

99. R. sorocarpa Bischoff in Nov. Act. Natur. Cur. XVII, 
p. 1053, tab. 71, fig. II, excl. syn. Raddi; G. L. N. Syn. hep. 
p. 600; Dmrt. Hep. Eur. p. 167; Limpricht in Cohn Krypt. 
FI. von Schles. I, p. 349. — G. et R. exs. n. 23, 543; C. 
Massai, exs. n. 90; C. et P. exs. n. 139. 

Sulla terra sabbiosa: Rocca-Pietra (Vals.); Grignasco lungo 
il Sesia (Novara); - (frutt. Marz.-Apr.). 
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IQ tutti i nostri esemplari, al lato ventrale e presso l'estremità delle 
lacinie del tallo scorgemmo delle piccole squame colorate più o meno ru
dimentali. Le capsule non sono sempre collocate alla base delle suddette 
lacinie, ma trovansi talvolta più da presso alle estremità loro. 

100. R . m i n i m a L. Sp . pi . ed. II , p . 1605, n . 2 ; R a d d i 

Opusc . se. di Bologn. II, p . 353, n . 7, t a b . XVI , fig. 5, a ; 

L i n d e n b . Monograph . Rice, in 1. c. p , 437 (excl. syn . B. so-

rocarjpae) t a b . X X , fig. 2 ; G. L. N . S y n . h e p . p . 601 ; D m r t . 

H e p . E u r . p . 168; L i m p r i c h t in 1. c. p . 349. — (Mich. Nov. 

pi. gen . t a b . 57, fìg. 6). — F r o n d e solida, subs te l l a ta , dicho-

t o m o - r a m o s a ; laciniis l inea r ibus , subacu t i s , m a r g i n e gla

b ro , s u b c o n v o l u t o - a d s c e n d e n t e , s u p e r n e a n g u s t e canal i-

culat is , s u b t u s coloratis . 

Sui gret i l u n g o il fiume Sesia p r e s s o Riva . 

Corrispondono gli esemplari, qui menzionati, nei caratteri più essen
ziali alla specie con tal nome descritta da Linneo, Raddi e dagli altri bo
tanici sopra indicati; crediamo però di dover rimarcare, che, in numerosi 
esemplari, il tallo al lato ventrale apparisce colorato in viola-cupo, solo 
verso il margine delle ramificazioni. 

NOTIZIE INTORNO ALLA VEGETAZIONE DEL SALVATESTA., 

PER L. NICOTRA. 

Il Monte Sa lva tes ta , u n o dei p iù al t i del la p rov inc ia di 

Messina, è di 1340 m e t r i e levato al di s o p r a de l livello del 

m a r e . E s s o f o r m a p a r t e del la c a t e n a m o n t u o s a cos t i tuen te lo 

s p a r t i a c q u e in e s s a provincia , e p r e s s o a poco d i re t t a d a est 

a d oves t ; g u a r d a a n o r d N o v a r a e a s u d il te r r i tor io di F r a n -

cavilla, dopo il q u a l e v e d e l ' E t n a alzars i g igan t e col s u o fumo 

e con le s u e nevi . Verso Fondache l l i , cioè verso scirocco, le 

falde del Sa lva te s t a r iescono di difficile a scens ione , p e r e s se re 

assai e r te ed i n g o m b r e di m a s s i , che v a n n o ognora s taccan

dosi dal le sop ra s t an t i rup i . L a vege taz ione ivi è s ca r s i s s ima . 

Facile è invece il sa l i re pel la to oppos to , cioè p e r quel lo che 

g u a r d a Novara , t rovandos i ivi u n p i ano a l q u a n t o do lcemente 

incl inato, e nella p a r t e inferiore solcato d a s t r ade t t e . 
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Nella parte superiore questo piano è coperto da terra ve

getabile, e trovasi assai ricco di piante: solo qua e colà è sparso 

di massi calcarei evidentemente venuti giù dall' apice del 

monte. Terminato esso piano, ergesi il monte a tronco di pira

mide ben alto, formato di bianco calcare compatto, fra le cui 

fessure vegetano svariatissime specie. Quest'ultima parte è 

inaccessibile dal lato settentrionale per essere tagliata a picco e 

sprovvista di solchi atti a permetterne la scalata; accessibilis

sima è invece dal lato orientale, ove presentansi delle spor

genze, in cui senza pericolo può il viaggiatore posare il piede 

e permettersi comodamente l'ascensione sino alla sommità. 

Una succinta notizia della vegetazione del Salvatesta è il 

tema di questo mio breve articolo; quindi è solo per debito 

di gratitudine che io dico aver fatto la escursione su quel 

monte insieme all'egregio sig. M. Munafò, espertissimo del 

luogo e studioso delle scienze naturali: rifuggendo io dall'uso 

di taluni scrittori, che in effemeridi scientifiche stancano il 

lettore, raccontandogli incidenti di viaggio, che nulla hanno a 

fare con le notizie di storia naturale da comunicare, e che 

servono ad accrescere bensì il volume dello scritto, ma non 

la somma delle osservazioni o la legittimità delle induzioni. 

Io visitai il Salvatesta il dì 5 giugno del corrente anno. 

Partendo da Novara, mi trovai alla base del monte alle 5 

e 1[2 a. m., ove il termometro all'ombra segnava 21° C. La 

giornata era alquanto calda: spirava uno scirocco molesto, il 

cielo era un po ' coperto e l'orizzonte nebbioso. All'apice del 

monte il termometro segnava nell'ombra 14° ed il barometro 

indicava una pressione di 69 c m , 8. 

Nel piano sottostante al tronco di piramide calcarea, 

ch ' io notai già essere coperto di humus e ricco di vegeta

zione, predomina la comune felce (Pteris aquilina Lin.) e molte 

specie più o meno in Valdemone caratteristiche della regione 

dei boschi, trovandosi nella zona del castagno e della quercia 

e talora anche al di là. Tali sono YOrchis papilionacea Lin., 

VO. commutata Tod., VO. Morio Lin., VO. Branciforiii Biv., il 

Galanthus nivalis Lin., VAsphodelus luteus Lin., il Banunculus 

millefoliatus Vahl, la Sinapis pubescens Lin., V Ilelianthemum vul

vare Pers., la Suene viridiflora Lin., la Saxífraga bulbifera Lin., 

ja Viola gracilis Sibth., il Latliyrus pratensis Lin., il Melilotas 

clegans Salsm., il Cnidium apioides Spr., il Galium lucidimi Ali., la 
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Myosotis lithospermifolia TIorn., il Thymus Acinos Liti., il T. ca-

pitatus Hoff., il T. Serpyllum Liti., la Stachys arvensis Lin., VAjuga 

chia Schreb., YAristolochia longa Lin. e tc . 

Tra lasc io di e n u m e r a r e a l t r e spec ie d a m e t rova te , le 

qual i sono c o m u n i s s i m e ne ' luoghi boschivi nos t r a l i t a n t o delle 

a l te q u a n t o del le b a s s e zone . Noto che fra le spec ie qui s o p r a 

r i corda te a l c u n e n o n sono s t a t e r i po r t a t e da l G u s s o n e c o m e 

es is tent i su l Sa lva tes ta , fra le qual i ve n e è di esc lus ive al la 

Sicilia o al bac ino del m e d i t e r r a n e o in gene re , c o m e s a r e b 

b e r o VOrchis commutata e YO. Brancifortii, la Silene viridiflora, 

la Myosotis lithospermifolia, YAristolochia longa. 

L e rup i ca lcaree del la p i r a m i d e t e r m i n a l e p r e s e n t a n o al

cuni dei vegetal i es is tent i ne l p i ano s o t t o s t a n t e ; m a n e p r e 

s e n t a n o a n c o r a di propr i i , s e n z a dubb io p iù c h e pe r la m a g 

giore e levaz ione del luogo, pe r la m u t a t a n a t u r a del t e r r e n o . 

F r a le p i a n t e m e n c o m u n i p r e s s o noi , vi si raccogl ie YAubrie-

tia deltoidea DC, YAlsine verna Bartl. e YA. tenuifoha Wahl., la 

Silene cdlycina Presi, l a Gypsophila Arrostii Guss., la Saxifraga 

tridactylites Lin., il Sempervivum tenuìfolium Smith, il Sedum glan-

duliferum Guss., YAihamanta sicula Lin., la Pimpinella Tragium 

Vili., l a Valantia muralis Lin., Y Edrajanthus graminifolius D C, 

la Scabiosa crenata Cyr., V Euphorbia helioscopia Lin. va r . Mimi-

lior Guss., la Daphne glandulosa Bert, il Phleum felinum Smith, 

il Bromus tectorum Lin., la Festuca duriuscula Lin. N o n vi ò 

t rova to la Valeriana tuberosa Lin. n o t a t a da l G u s s o n e e la 

Saxifraga ausiralis Morie, t r o v a t a ivi da l S e g u e n z a ; m a p e r 

c o m p e n s o ò r i levato n o n a v e r a l t r i p r i m a d i m e raccol to in 

tal località a l cune r a r e specie, fra le qual i c h i a m o l ' a t tenzione 

dei bo tan ic i su l la Daphne, che solo e r a s t a t a s e g n a l a t a c o m e 

vivente ne l le Madonie , e su l la Silene che ne l la Synopsis florae 

siculae è s e g n a l a t a c o m e v e d u t a da l P r e s i s o l a m e n t e . 

D u e Cicoriacee t rovo a n c o r a ne l l a collezione di p i an t e d a 

m e fatta al Sa lva tes ta , la cui d e t e r m i n a z i o n e m i à p r e s e n t a t o 

n o n poca difficoltà. U n a di esse s p e t t a c e r t a m e n t e al g e n e r e 

Hyoseris, anz i d i rebbes i vicina al la Hyoseris radiata Lin. va r . 

J3 setulosa DC; m a à gli scapi p iù del doppio l u n g h i delle 

foglie e a l q u a n t o ingrossa t i all 'apice, le costole di q u e s t e p iù 

o m e n o ispide p e r l u n g h i peli, gli antodi i n o n forforacei, n è 

t a n t o g r a n d e differenza p r e s e n t a fra la l u n g h e z z a dei papp i cen

tral i e quel la dei periferici. L ' a l t r a à l 'abito d ' u n a Hélminthia; 
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ina a contare sai numero delle parti dell' involucro esterno, 
che sono da 3 a 5 secondo la comune dei botanici, 1 direbbesi 
spettante ad altro genere, poiché d'ordinario tali parti sono 
in essa da 6 a 9. Il resto dei caratteri generici dell' Helmin-
thia Jitss. (Etilici mintili a DC) sembrami convenire alla pianta 
in discorso; con la quale però non quadrano i caratteri delle 
specie di Ilclminihia notate dagli autori ch'io ò potuto con
sultare. Ed in vero, VII. ccliioides Willd. ne differisce per l'as
senza di brattee, per l'uguaglianza fra la lunghezza dell' invo
lucro esterno e quella dell' interno, per la presenza di ciglia 
spinose nelle parti di quest'ultimo, per la villosità del ricet
tacolo. Meno che per la relativa lunghezza dei due involucri, 
carattere d' altronde variabile, e per la lanuginosità negli apici 
delle fogliole interne, carattere esistente negli esemplari de
scritti da Tenore, anche 1' II. humifusa Trev. differisce dalla 
pianta da me raccolta. L'H. aculcata DC, che forse si avvi
cina di più a quest'ultima, se ne allontana per la forma dei 
pezzi dell'involucro che sono tutti lineari. Forse riferirei la 
mia pianta all'IT, carnosa Boiss.(H. echioides y angustifulia DC) 
che cresce in Spagna, se le sue squame esterne non andas
sero sfornite dell'appendice subulata, nera, cigliatopettinata, 
e se avesse nudi i peduncoli. Cosicché restando sinora inde
ciso, ed aspettando il giudizio dei botanici, all'esame dei quali 
sottometterò qualche esemplare, credo che in caso si tratti 
di forma nuova, debbasi fare risaltare nel suo nome speci
fico la proprietà di avere un più gran numero di pezzi nel
l'esterno involucro ; quindi proporrei che la si chiamasse 
H. pleiophylla. 

Intanto eccone la descrizione: 
« H. parce strigosohispida: caule angulato, silicato, ramoso; 

foliis inferioribus sinuatopinnatifidis, superioribus bractea?for-
mibus, amplexicaulibus, basi dilatatis, caaterum integris, lan-
ceolatis; bracteis acuminatis, basi concavis, margine scariosis, 
ciliolatis, dorso setosis; pedunculis eis 3plo longioribus, in fructu 
quam sub anthesi robustioribus, erectopatentibus, superne 
vix incrassatis; involucri externi foliolis C-9, patulis, cordatoo-
vatis, late alboscariosis, dorso viridibus setosis, apice mucro-

1 Solo nella Flora italiana dei Sigg. Passerini Gibelli e Cesati trovo 
indeterminato il numero delle fogliole dello involucro esterno. 

Nuovo Giorn. Bot. Iteti. V<rf^'t' 1 ; : > v 2 4 

L A B O R A T O R I O * 

D E 
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nulotis, interiorum dimidium subaequantibus; internis lan-
ceolatis, margini subtilioribus , viridiscariosis, carina pilis 
nigris inaequalibus, apice ciliolis permultis, albis, brevibus 
munitis; ligulis aureis, exterioribus subtus versus apicem ru-
bentibus; fructibus glabris, transverse muriculatis, in stipi-
tem eis subaequilongum attenuatis; pappo candido, exserto. » 

Vengo ora a fare qualche breve considerazione, che spero 
riprendere ed ampliare in ulteriori studii di geografia bo
tanica. 

La maggior parte delle piante da me raccolte sul Salva-
testa appartengono alla regione nemorosa, caratterizzata in 
Sicilia dal Geranium striatum, dai Ci/clamen, da certe Orchis, 
certi Bannncnlus, certe Rosacee delle tribù delle Potentillee e 
delle Sanguisorbee, e poi qua e là dal Galanthus nivalis Liti., 
dall' Euphorbia coralloides Liti., dal Hieracium crinitum Siòth., 
dalla Saxífraga rotundifolia Lin. Pure, ve ne sono alcune che 
piuttosto ricordano la vegetazione alpina delle zone elevate 
dell' Etna e delle Madonie, zone corrispondenti alla regione 
che il Tenore chiama montagnosa l ; sono massimamente 
quelle che trovansi verso l'alto del monte, ove, comecché si 
sia ancor lontani dal limite superiore delle foreste, pure non 
mancano le umili Crocifere e le Sassifraghe differenti da quelle 
che si riscontrano nelle Alpi e nei Pirenei 2, non mancano 
il Bromus tectormn, la Daphne glandulosa, le Alsine, Y Edrajan-
thus graminifólius, la Festuca duriuscula, la 'Pimpinella Tragium, 
i Phletim etc., cioè quelle forme di bassa statura, cespitose più 
o meno, con foglie strette o laciniate, adattate all'aridità della 
roccia su cui crescono e alla diminuzione della pressione 
atmosferica, che rende più agevole la traspirazione. Altri in-
dizii di flora subalpina credo non manchino, e stanno riposti 
nel predominio di piante perenni, e di specie appartenenti 
alle famiglie delle Cariofillee e delle Graminacee, m a più an
cora nella presenza dell' Alsine verna che vive sul Faulhorn, 
sull'alto dei Pirenei e in Lapponia . 3 

1 Cenni sulla Geografia botanica del regno di Napoli. 
4 Gasparrini, Meneghini e Parlatore nella relazione ani Saggio di 

Geografia botanica per la Sicilia cUl Prof. Tornatone (V. gli Atti della 
settima adunanza degli scienziati italiani, pag. 954. Napoli, 1846). 

3 Martini, Du Spitzberg aa Sahara. 
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CIRCA LA PARTENOGENESI DELLA DATISCA CANNABINA. 

NOTA DI A. MORI. 

N e l l ' o p e r a di J o h n L ind ley che h a pe r titolo — The ve

getatile Icingdom or the structure, classification and uses of plants 

illustrateci upon the naturai system — v ien t r a t t a to a p a g i n a 316 

dell ' o rd ine delle Dat i scacee ; e dopo dat i i ca ra t te r i dell ' or

d ine p a r l a n d o della Datisca cannahina dicesi che F r e s e n i u s 

asser i sce nel la L i n n a e a del 1839 e s se re le p i an t e f eminee di 

D. cannahina capaci di p o r t a r e s e m i b e n c h é i n t i e r a m e n t e s e 

p a r a t e dagli individui m a s c h i . 

T r o v a n d o s i nell ' or to botanico p i sano u n solo indiv iduo di 

D. cannahina e ques to f emmineo , h o voluto e s a m i n a r e i s e m i 

pe r verificare, secondo ciò che fu de t to da F r e s e n i u s e r ipor 

ta to d a Lindley, se i s e m i e r a n o abboni t i . 

L a p i a n t a e s s e n d o in is ta to di b u o n i s s i m a vege taz ione 

h a por t a to mol t i g rappol i di frutti del la g r a n d e z z a n o r m a l e : 

n e l l ' i n t e r n o di ques t i si t r o v a n o i s emi in g r a n d e quan t i t à . 

Osservat i con un microscopio a n c h e di debole i n g r a n d i m e n t o 

si vede fac i lmente che n o n si è sv i luppa to ne l loro i n t e r n o 

l ' e m b r i o n e , d ' a l t r a pa r t e facile a vedersi [nei s e m i perfetti 

per e s s e r e u n e m b r i o n e cilindrico assa i sv i luppa to ed accom

p a g n a t o d a poca m a n d o r l a . 

Il guscio t a n t o ne i s emi sterili d a m e s tudiat i c o m e " nei 

fertili h a la superficie re t icolata e affossettata. Nei s e m i sterili 

la m e t à del guscio r i e n t r a in se s tessa , pe r cui d a u n a p a r t e 

il s e m e si fa convesso e d a p p a r e n t e m e n t e s e m b r a ripieno da l 

l ' e m b r i o n e , da l l ' a l t r a p a r t e invece compar i s ce vuoto e vedesi 

la m e t à del guscio r ip iega ta in den t ro . Sezionat i si vede c h e 

n e l l ' i n t e r n o l ' e m b r i o n e n o n si è m i n i m a m e n t e sv i luppa to . 

Moltissimi sono stat i i s emi d a m e s tudiat i ed a p p a r t e 

nen t i a frutti por ta t i d a diversi grappol i , e tu t t i gli h o t rova t i 

ne l m e d e s i m o s ta to . 

D a ciò a p p a r i s c e c h i a r a m e n t e e s se re e r r o n e a l ' a s s e r z i o n e 

di F r e s e n i u s che p o n e la Datisca cannahina fra le spec ie do

t a t e della pa r t enogenes i . Mi l imito a fare q u e s t a sola rettifi

cazione, s e n z a e n t r a r e in d i scuss ione r i g u a r d o al la p a r t e n o 

genes i in gene ra le , g iacché in segui to ai r ecen t i lavor i di 

S t r a s b u r g e r l ' a r g o m e n t o è e n t r a t o in u n a n u o v a fase ed h a 

b i sogno di e s se re u l t e r i o r m e n t e s tud ia to . 
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B I B L I O G R A F I A . 

BIZZOZERO, G. — Degli effetti del freddo sulla vegetazione 

nell'inverno 1879-80 in alcune delle provinone venete. 

Padova, 1880; in-8. di 27 pagine (Estratto dal Bullettino 

N. 4 della Società Veneto-Trentina di Scienze naturali). 

L'A. dà una nota delle piante che sono morte o molto danneggiate 

in alcune provincie venete dal freddo dell'anno 1879-80. Dal riassunto 

si rileva che il numero delle specie esotiche o naturalizzate che perirono 

o soffrirono, ascese a circa 250, la maggior parte delle quali provenienti 

dalla China, dal Giappone, dal Nepal, dall'Affrica. Quelle degli Stati Uniti 

e delle altre parti dell 'America settentrionale tollerarono il freddo meglio 

di alcune indigene. Dal fatto che essendo morte piante aventi dagli 80 ai 

90 anni di vita benché poco prima si trovassero in prospero condizioni, l 'A. 

arguisce che un freddo intenso come quello del decorso anno non sia venuto 

fra noi che da circa un secolo. 

BORZÌ, A . — Flora forestale italiana, ossia descrizione delle 

piante legnose indigene all'Italia o rese spontanee per 

lunga cultura. Fase. 2°. Firenze, 1880 ; in-8. da pagina 81 

a pagina 176. 

In questo fascicolo sono descritte fra le Monocotiledoni, le Palme, le 

Graminacee, le Amarillidee, e fra le Dicotiledoni parte delle Amentacee. 

Vedi a pagina 196 del voi. X I di questo giornale. 

COMES, O. — La luce e la traspirazione nelle piante. Roma, 

1880; in-4. di 36 pagine. 

Ci limitiamo a dare soltanto il titolo di questa pubblicazione, perchè 

le conclusioni che sono dedotte nella fine della memoria sono le stesse di 

quelle che trovansi nel lavoro già pubblicato dall 'A. nel rendiconto della 

Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli, e del 

quale fu reso conto a pagina 255 del voi. XII di questo periodico. 

CUGINI, G. — La vita dei Cereali. In-8. di 56 pagine. 

In questa memoria, letta dall 'A. alla Società Agraria di Bologna nelle 

tornate dell 'I , 15, 29 Febbraio e 21 Marzo 1880, si trovano riassunti i fatti 

fisiologici più importanti riguardanti il germogliamento e lo sviluppo dei 

cereali. 
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DELPINO, F. — Contribuzioni alla storia dello sviluppo del 

regno vegetale. I. Smilacee. Genova, 1880 ; in-8. di 91 pa

gina (Estratto dal voi. IV, parte I, degli Atti della II. Uni

versità di Genova.) 

L'A. svolge in un 1° articolo una serie di tesi riguardanti gli adatta

menti biologici delle Smilacee, che riduce a tre categorie, secondoehè sono 

relativi alle funzioni vegetative, alla funzione di sessualità, ed a quella 

della disseminazione. Fra gli adattamenti relativi alla vegetazione sono da 

considerarsi i fulcri, le spine, i nettarii estranuziali ; tra quelli relativi 

alla sessualità la distribuzione de'sessi ed i caratteri florali; tra quelli 

relativi alla disseminazione, il frutto baccato. In un 2° articolo l 'A. svolge 

la tesi della genealogia delle Smilacee, ricercando i tipi ascendenti e col

laterali e passando dopo alle ordinazioni dei diversi tipi della famiglia. 

Son fatte dopo, lunghe disquisizioni circa l'albero genealogico di questo 

gruppo di piante. Parlasi in un 3° articolo della loro distribuzione geogra

fica, ricercandosi prima la distribuzione paleontologica e quindi la attuale. 

A. M. 

N O T I Z I E 

Sulla proposta del Consiglio direttivo dell ' Istituto di studi superiori 

in Firenze, il Prof. Caruel di Pisa vi e stato nominato professore di bota

nica, con la direzione dell ' orto botanico del Museo e dell'orto de'Semplici, 

degli erbari e delle altre collezioni del Museo. 

Tutto 1' erbario crittogamico di Schimper è stato comprato dalla Ba

ronessa Burdett Coutts, e donato all ' orto di Kew. 

Il Dott. Cooke è stato addetto a quell ' istituto in qualità di crittoga-

njista. 

Il Sig. Fawcett e stato fatto assistente nella sezione di botanica del 

Museo Britannico. 

E morto a Monaco di Baviera in età di 71 auni Gius. Sartori, noto 

esploratore della Flora greca. 

La botanica in Grermania ha fatto una grave perdita per la morte av

venuta in Bonn, di Giov. de Hanstein, nel 59° anno di età. 

E morto pure in età di 73 anni a Nancy D . A. Godron, uno degli 

autori della Flore de France. 

Il Sig. A. Geheeb di Geisa (Sassonia-Weimar) fa sapere che i fratelli 

Brotherus stanno per imprendere nell' estate 1881 un viaggio nel Caucaso 

centrale, allo scopo di raccogliere piante e principalmente Fanerogame. 

Sono aperte le soscrizioni, ai seguenti prezzi : 15 lire in oro per 50 specie, 

25 lire per 100 specie, 40 per 150 specie. 

T. C. 
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