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Da1 tempo biblieo, in eui piovve nel deserlo di Sio, ehe 
stendesi fra Elim e il Sinai, quel mislerioso alimento, ehe 
valse a sedare per fonti anni le mormorazioni e Ia fame de
gli lsraeliti profughi <lall' Egitlo, vari.e sostanze alimentari 
furono da viaggialori e da botanici supposte eguali od aoa
loghe a quella manna, o perehe trovate copiosamente in 
que' luoghi, dov' essa eadde, o perehe piovule improvvisa
menle ed apparentemente dal cielo. Ritennesi da laluno 
per manna, dopo le osservazioni fatte in Oriente dal Tour
nefort, una seerezione gommosa, ehe cola spontaneamente 
nei deserli dell'"Egitlo, della Siria e della l\'lesopotamia da 
un arbusto della famiglia delle legumiuose, detto A.lhagi 
Maurorum dal De-Candolle, e Manna hebraica da! Don. 
L'Ehrenberg avendo trovato una escrezione zuccherina ab
hondantissima sulla pianta di un Tamarisco nativo del 
Sinai, ehe punto da un insetto detto Coccus manniparus 
da una speeie di manna, chiamo questa, Manna del Sinai, 
e 1' orbosrello da rni gerne Tamarix ma'linif era, la qual 
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pianta semhra pure non differir di speeie dal T. galtica 
d' Europa. II Gaillardot ne scoperse altra speeie nelle mon
tagne del l\ urdistan al nord-esl di Mossul, ed e una sorte 
di melata, ehe suol piovere in luglio ed agosto, non pero in 
tutti gli anni, su tutte le piante indistintamente, i eui rami 
seccati la lasciano farilrnente cadere sotto forma di polvere, 
ehe raccolla serve di alimento ai Kurdi. Altri, riflettendo alla 
improvvisa apparizione, alla rapida sco~11parsa ed alla facile 
dissoluzione c corruzione propria della manna bihlica, s'av
visarono di rilrovarla persino in una crittogama della fami
glia dei funghi, e di un genere simile al nostro tartuffo. 
Pure a nessuna di queste manne s' aeeoneiano i earatteri 
tutti insieme delta giudaica; onde ehe la quistione dibaltuta 
da secoli cosa cssa fosse, o piuttosto se ad essa possa essere 
riferila alcnna delte sostanze zuccherine eonosciute pre
sentemenl<', non fu aneora seiolta. 

Una pioggia di sostanza vegetahile mangereceia cadula 
in quesl'anno in tal eopia da före scomparire Ja carestia e la 
fame dove Ja sieeita della stagione aveva eominciato a pro
durla, offre un' altra manna alle diseussioni di eoloro ehe 
s' inleressano a tale quistione. Delta quale avendo io pure 
rieevuto un piceolo saggio dalla gentilezza de! consigliere 
Haidinger col mezzo del cav. Adolfo Senoner, si beneme
rilo delle eorrispondenze scienlifiehe del nostro Stato cogli 
esteri, non ho ereduto di rifiutarmi all' invito ricevutone 
d' oeeuparrriene, ne credo ora inopportuno il presentare 
all' Istituto Veneto il frutto, qua! eh' egli siasi, delle mie ri
cerche sull' argomento. E I' avrei fatto, aneorehe piu hre
vemente, fin dall'agosto scorso, se non avessi ereduto ae
eoncio il eonoseer prima quello ehe ne aveva detto all';Imp. 
Aeeademia di Seienze in Vienna nel mese anteeedente il eh. 
presi<lente dell' lstituto geologico dell' Impero il cav. Hai-



-5-
dinger, il cui scrilto non fu publico e cornunicato a me da 
queslo illustre scienzialo ehe nelle ferie autunnali, onde e 
poter giovarmi di quello scrilto, e potere aggiungervi quel
lo ehe per avventura non vi trovassi, e ehe a me piiI re
centi indagini avessero procaccialo. 

Nel mese di marzo de! corrente anno, presso il villaggio 
Sche/iid Duzi all' est di Karput nellc monlagne del Kurdi
stan della provincia di Diarbekir nella Mesopotamia ac
cadde un singolare fenomeno. Durante un dirotto acquaz
zone piovve cola una gran copia di corpicciuoli solidi, duri, 
rotondeggianli, leggeri, simili in digrosso a concrezioni in
organiche, di superficie grossamenle pieghettata e rugosa, 
quasi cerebriforme, a pieghe convesse lobate, divise da sol
chi della profondila di 2 a 3 millimetri, d' un color grigio
terreo, sparsi qua e cola di punli minuti e bianchicci. II 
sapor loro e mucilaginoso scipilo, la lunghezza massima 
di 4 8 millimetri, la larghezza di 14 millimelri, la grossez
za di 8 millimetri, circa. Si tagliano facilmente con coltello 
affilato, ed il loro interno apparisce bianco farinaceo, o lie
vemente giallognolo. Maslicati 'Sciolgonsi per inlero nella 
saliva, ehe diviene un cotal poco bianchiccia. 

Queslo fenomeno non e nuovo cola, e cadute di corpi 
simili , erano state osservale prima e nella Mesopotamia e 
nella Persia negli anni 1828, 1844, 4 846, 4 847. Nel 4 828 
il console francese in Persia ne avea mandalo anzi a Parigi, 
perche fossero esaminali, e furono essi veduli dal Thenard 
e dal Desfontaines, e nell' anno stesso il consigliere Parrol 
ne avca raccolti cola nel suo viaggio all' Ararat, e fattane 
fare I' unica analisi, ehe ancora se ne conosce, da Fr. Goe
bel a Dorpat. Quanlo alla lor natura, essi si riconobbero 
d' origine vegetale, appartenenti alla famiglia dei licheni, e 
tulti coslilniti da una sola sperie, ehe il Pallas avea trovata 
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gia Hn dal n68 nei deserli dei IGrghisi e nell'Asia cenlrale, 
e chiamata Lichen esculentus (Pallas, Voy. en diff. p1·ov. de 
l'emp. de Russ., vol. V, p. 5~ 6, tab. XXVI, f. 2, ediz. franc.). 
Queslo epiteto indicava gia la propriela alimentare di que
sta pianla, benche il Pallas nel detto luogo non I' accen
nasse. 1 Turchi avendoYela l'iconosciula, chiamano tal so
stanza Kudret bogdasi, o frumenlo del miracolo, la' maci
nano come il frumenlo, e ne fanno pane ehe lrovano nutri
lirn e gusloso. J~ una provyidcnza del popolo negli anni di 
siccila e quindi di fame, ed anche in quest' anno I' appari
zione di tal pioggia fece ribassare cola d' un lerzo il prezzo 
delle granaglie. 
, Volendo porger un'illustrozione meno inrompleta di que

sto fatto non nuovo, ma inleressante, e di cui pochi. corpi 
scientifici ( I' Accademia delle scienze in Vienna, a merilo 
dell' Haidinger, la Societa fisico-economica di Konisberga, 
per cura del prof. Caspary, e la Societa zoologico-bolanica 
viennese, per mezzo del dott. Reichardl) ebber conlezza, mi 
adoprero di raccogliere brevemente quanlo ne fu scrilto. 
finora dal Pallas, <lall' Eversmann, dal Nees, dal Nylander, 
dal Leveille, e da quesli ultimi, e quanlo me ne fu comu
nicato da' nostri valenti lichenologi il cav. Trevisan e il 
prof. Garovaglio, onde con quel poco ehe mi somministra
rono i miei proprii sludii, presentare al pnbblico quanto 
finor si seppe in si curioso argomento. 

L' umile e 'nep;lella famiglia dei licheni ha pure la sua 
huona parte di utilita non solo nella econornia generale 
della natura, si ancora nelle speciali sue applicazioni ai bi
sogni dell' uomo e degli animali. Destinati eglino all' ufficio 
lento e inovvertito ma importantissimo di sgrelolare e scom
porre lo sterile e duro rnasso per prepararne il suolo op
portnno a nulrire c erescere pianle piu romplicate e robu-
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sle, valsero a lrasformare lino da' primi lempi delta creu
zione le materie inorganiche in esseri organizzati. E fu per 
essi ehe il lungo volger de'secoli scorse vestirsi di una serie 
ognor ereseenle di varie piante gl' ignudi dorsi delle mon
tagne, e eoprirsi di vegetazione e di vila que' coni eristal
Jizzati, ehe la forza espansiva del ealorieo traboceante <lal
l' ime viseere delta lerra non aneora assodata, avea da pri
ma sospinti a rompere la triste uniformita della squallida 
sua superficie. Ma, oltre a questa utilita generale, prestano 
pure i lieheni, colori all'arte tintoria, rimedii alla medieina, 
prezioso ed unieo paseolo ai rangiferi delle regioni pola
ri, maneanti d' ogni allro eibo per lo rigore estremo del 
elima in cui vivono. Altro lichene, la Lecanora escutenta, 
e deslinato invece ad"alimentare animali e popoli di climi 
opposti, in eui per opposte eause, ma non meno potenti, 
pella siceita e pel calore lungamente prolratto, suol essere 
assai frequente il difetto di eibi vegetabili piil comuni. 

Dopo il Pallas, ehe, come si e detto sopra, fu il primo 
a nominare, descrivere e figurare questo liehene, il prof. 
di Casari, Edoardo Eversmann, ne diede una illustrazione 
piil piena in un opuscolo, ehe sotto il nome In Lichenem 
esculentum Pallasii et species consimiles AdveJ·saria fu da 
lui presenlato il di 8 marzo del i 825 all' Accadernia dei 
Curiosi della natura in Breslavia, ma da quesla starnpato 
nei suoi Atti (Nov. Act. Acad. Nat. Gur. vol. XV, 2, p. 356) 
soltanto nel 183~ .. Jvi I' Eversmann, ollre il liehene escu
lento del Pallas, ehe egli nomino pel primo Lecanora escu
lenta, deserisse aceuratamente e figuro due altre pianfe ad 
essa simili, ehe ehiamo Lecanora affinis e · L. fruticulosa, 
e~edendole di specie ben distinte da quella. A queslo opu
seolo feee il Nees d' Esenbeek sueeedere nel libro stesso 
atcune note non men pregevoli. Nella prima di queste, eo(„ 
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pilo egli dalla singolarila della forma di un lal lichene, ehe 
a differenza d' ogni altro e rotondeggiante, e sembra libero 
fin dall' origine da ogni aderenza col suolo e con altri corpi, 
credette di avere trovalo in questo, e nella natura piut
tosto spugnoso-~oriacea del lallo, ehe crostacea com' e 
nelle Lecanora, caratteri sufficienti per separarlo, nonche 
da questo, da tulti i genel'i de' licheni, fondandovene sopra 
un nuovo, ehe dalla forma sferica del tallo slesso, intitolo 
Sphaerothatlia. 

Nel 4 842 venne in luce nella Enumerazione data dal 
Leveille delle piante osservate nel viaggio fatto !'anno 4 837 
nella Russia meridionale e nella Crimea dal principe Ana
tolio Demidoff ( Voy. dans la Rus. merid. et ta Crimie, par 
la Hongrie, la Valacliie et la Moldavie exicute en 4 837 
sous la direction de M. Anat. Demidoff etc., t. H, Paris 4 842. 
Enum. des pi. p. 4 39) una nuova e minuta descrizione della 
Lecanora esculenta, ehe vi si dice raccolta a terra nella 
steppa fra Sebastopoli e Balaklava sotto forma di corpi ir
regolari, varianti dal volume d' un pisello a quello di una 
piccola noce ; formati di un sol p·ezzo, o di piu lobi riuniti 
insieme ; talvolta simili a piccole stalalliti. La superficie 
loro era grigiastra, o d' un colore verdognolo, e sparsa di 
un gran numero di verruche ehe non sono allro pel Leveille 
ehe il principio degli apotecii. Quesli vi si trovano rararnen
te, e quando vi sono, formano un rilievo abbaslanza spor
gente dal lallo, sono orbicolari, appiatliti, a margine ben 
distinto, ripiegato all' indentro e formalo dal tallo stesso. 
II disco n' e concavo e ricoperto d' una polvere bianca, 
e non gia nera come aveala veduta I' ·Eversmann. Spez
zalo il tallo, queslo dimostra d' essere internamente for
mato d' una materia bianca, solubile, senza odore e sen
za sapore. Esposto cio, il Leveille, dQl.lO annoverati i varii 
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luoghi in ;('ui era slato Lrovalo fi110 allora il lichene, si oc
cupa del nuovo genere fondatovi sopra da! Nees, e lo rifiuta 
perche il lichene in origine non e libero da ogni aderenza, 
ma invece e com' altri altaccato ai sassi. Cio aveva egli 
arguito da una specie di roLlura ehe scorgcsi in un punto 
di esso, e ehe parvegli poler esser il luogo, per cui il liche

ne aderisce prima al corpo da cui fu divello. Ma si carnbili 
la suppo.~izione in cerlezza, allorche gli riusci di trovare 
ei. medesimo alcuni esernplari sviluppati su frammenti di 
pietre, ehe si presenlavano nel loro stato primitivo e nor
male, cioe eon tallo crosloso disteso uniformernente e 
verI"ucoso, e con apotecii o scu<letti sviluppali perfetta
mente. 

Nel 1841 era caduta in primavera presso il lago di 
Van nell' Armenia turca una tal copia di questo lichene 
da copril'ne il suolo dui tre ai quallro pollici, c gli abilanti 
di quei <leserti ne avevano fatto pane. Nel 1846 di gennajo 
una pioggia simile era aYVenuta presso Jenischekir nell' A
sia mcdia, della quale tratlu il dott. Sigifredo Reissek nei 
Resoconti degli Amiei della natura pubblicati dall' Haidin
ger (V. Bericht üb. die Mittheil. v. Fr. de Naturw. in Wien 
ges. v. W. Haidinger, vol. 1, p. 495; 1847). Nell' anno ap
presso n' era stala lrovata nel Sahara algerino, verso il 
sud, dal generale Jussuf tanta abhondanza, ehe servi di 
qualchc nulrirnento ai cavalli delta sua arrnata. Di.tutto cio 
aveva riferilo il Ritler n°ella sua grand' opera di Geog1:nfia 
comparala, inlilolata: Die Erdkunde im Verltältnisse zur Na
tur, und zur Gesc!ticlite des Menschen, oder allgemeine 
vergleich.ende Geograpliie, vol. XIV, 3. West.-~ Asien. Bert. 
1848. 

Piu tardi, cioe nel ·1849, E. Fr. Link, ignorando proba
hilmente il generc Sphaerothallia del Nees, ed avendo rice-
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rnti saggi de! lichene ehe aveva raeeolto il Jussuf, vi eo
slrui sopra un altro genere dello da lui CMorangium, e la 

pianla eome nuova descrisse e nomino dal raeeoglitore, 
Chtorangium Jussit/U, figurandola nella Gazzetta botaniea di 

Ralisbona (Flor. od. Bot. zeit, n. 47, p. 729, tab. X, f. ,1-4), 
ed aggiungendo al earaltere del tallo sferieo gli apotecii 
difformi, quale altra nota differenziale del genere. 

Di questo stesso argomenlo oeeupavasi poseia il noslro 
egregio erittogamista cav. V. Trevisan, il quale in una me

moria Sut valore dei caratteri generici dei ticheni letta il 

28 gennajo ·1855 all'Aecademia di scienzc, lettere ed arli di 

Padova, lutlora inedita, ma accennata per estratto nel vol. III, 
fase. V, pag .. rn-49 della sua Rivista periodica, diehiuro ei 

' pure, ehe tutli i caralteri delta frultificazione delta Spliae-
rothattia del Nees non differiscono da quelli delle Lecano
ra o Patettaria, anzi nc sono assolutamenle eguali; sog
giungendo, ehe avendo egli sludiati al microscopio tutti gli 

apotecii da lui posseduti delle tre specic <lescrilte dall'E
versmann, vi avea trovalo in tutti, gli apotecii stessi scutel

lali eonlenuli da un escipulo affalto taltode ; il margine del-

1' esciputo inflesso, grosso ; I' ipotecio fosco, e sopr' esso 

gli asclti u grosse pareti, ampi, sacealo-claviformi, con otto 

o pili di rado sei spore ovali ellittiche, scolorate, grandi ; 
lc parafi,si copiosissime, densissime, grosse, formanti un 
nesso difficilmente solubile. Orn. tullo queslo (die' egli) 

incontrasi egualmente nelle Patetlarie (Trevis. in litt.). 
Nello stesso anno l 855 f u pubblieata I' Esplorazione 

seienlifica dell' Algeria fatta negli anni 1840 e sueeessi\„i, e 

in quesla apparvero due relazioni imporlanti sulla Lecano
ra escutenta (Exptor. scient. de t' Atg. Botan. Paris 1855, 
p. 250, 33). Nella prima I' ill. Montagne diede una descrizio
ne accurata e minula del liehene, e ne porse la sinonimia 
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e la sloria. Nella seeonda ( ih. Ohserv. comptem., p. 294) si 
narra eome il dott. J,ebrun fu il primo a scoprirlo nell' Al
geria in gran quanlila nel deserto vicino a Djebel-Amour, 
c com' egli pole eola eonslatare perfetlamenle, ehe questa 
pürnla nasce sul suolo a eui aderisee complelamente, non 
solo quand' i~ giovane, ma ben anehe adulta, fino a ehe ne 
sia staecala e tt·aseinata altrove dagli agenti atmosferiei. 
PiiI lardi fu essa trovata pure molto abbondante negli alti
piani del Sud e nel Sahara Algerino dal doll. Raymond, il 
quale, riconoseiuta l'identita del lichene africano con quel
lo delle steppe della Tartaria, lo fe' conoscere al gcnerale 
Jussuf. Questi, provatane la qualila alimeutare con espe
rienze moltiplicate, le espose nella relazione datane I' 4 1 

maggio ,1847 al governatore dell' Algeria il maresciallo 
Bugeaud, in cui rnerilano speciale attenzione le parole, ehe 
qni per arnor di esattezza rni fo debilo di lradurre : " In 
" seguito alle osservazioni e alle indieazioni raecolle, noi 
" abbiamo la eertezza, ehe il lichene si produea ogni anno 
•> dopo I' epoca delle pioggie sotto forma di musf·o (Mousse) 
11 sopra il luogo ove da prima e atlaccato. J,a parlt> supe
» riore n' e allora bianchiecia, e quclla ehe tocca terra 
" prende il eolore di quesla. II sole agisce pii1 tardi sopra 
» questa sostanza, ehe si disseeea, si avvoltola sopra se 
,, slessa, s' indurisce e si sfacca dal suolo, ove il vento tra

>> seinala, e I' ammonticchia presso i eespugli di l.imo ehe 
» la trattengono.11 II generale ne fe' mangiare ai eavalli ehe 
se ne eibarono volenlieri, ed uno di questi fu per tre setli
mane nutrito eon orzo misto a lichene senza ehe mostrasse 
soffrirne. In seguito esso ne fece fare due pani, uno di li
ehene puro, ehe riusci piiI friahile e men consistente; I' al
tro di liehene meseolato con un decimo di farina, ehe so
migliava molto al panr dei soldati, e ne aYcrn prrsso a poro 
il sapore. 
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Tre anni dopo, cioe ncl 1858, il doll. G. Müller ripresc 

in esame il genere Chlorangium fondnlo dal Link sulla Le
canora esculenta dell' Afrira, e sotlo lo stesso nome da 
questo dato alla specie di Chlorangium Jussufii ne descris
se e figurö gli apotecii (Flor. od. Bot. zeit. 1858., t. 89 et 

seq., tab. 4). Ma di queslo scrilto diede Jrnon conto il Ny
Jander nel giornale rnedesimo e nell' anno stesso (Bot. zeit. 
1858, 21 aug. N. 31), ove, confulando la distinzione gene
rica del Chlorangium dalla Lecanora, appoggiata dal Müller 
alla duplice forma degli apotecii, eh' egli rnoströ irovarsi 

pure in altre Lecanoree c Lecideinee, e eonferrnando, ehe 
Ja forma sferica del tallo non era tipica ma accidentale, 

mentre la pianlicella in origine vive allaceafa al sasso, spar
se novella luce sopra di qnesta, e tolse ogni fondamento al 
doppio gencre del Nees '.e def Linie 

Di recente scrifse a lungo sulla Lecanora esculenta, 
nell' occasionc di annunziarne Ja pioggia caduta in que
st' anno a Karput, e poi a Malatia, il sullodato eornrn. 
Haidinger, il quale, avutine molti esemplari dall' i. r. Inier
nunzio austriaeo a Costantinopoli il barone di Prokeseh
Osten, e ritrattene quelle notizie, ehe si ·poterono, sulle 
condizioni ehe aceompagnarono quello strano fenomeno, 
ne fece un' erudila comunicazione nell' adunanza del luglio 
teste passato all' Aceademia delle seienze in Vienna, ehe 
ben pres1o la pubblieö ne' suoi Atii sotto il nome di Una 
pioggia di Manna presf!o Karput nett' Asia minore nel mar
zo 1864 (Ein Mannaregen bei Karput in Klein-Asien im Marz 
1864 Bericht v. d. M. W. Haidinger). In questa I' autore, 
riportato quanto era staio seritto sull' argomenlo, ed occu
patosi ei pnre della quisliont\ se quel liehene sia libero da 
ogni aderenza fino dall' origine, come avevano supposto 
rnolti, o se invecf' fosse da primn atlac>l'alo ai sassi, romc 
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a-veva affermalo e ve<luto il Lewille, pole confermare col 
fatto I' opinione di questo, essendogli riuscito di trovarne 
alcuni escmplari piu grossi e piu ungolosi degli allri ehe 
contenevano denlro di se altaccato un Yero sassolino; il 
quale ora era un frarnrnento granilico, ora caleareo, ora 
quarzo ed ora arenaria. Queslo sassolino er·a talor rivesli
lo interamenle dul lichene ehe vi crehhe sopra e ne investi 
tutta la circonferenza, talora invecc lo era solo in parte, 
ed allora esso riusciva visibile anche all' esterno. La for
tunala osservazione dell' Haidinger pose perlanto fuor di 
ogni duhhio cd aggiunse nuova prova di fatlo, ehe il liehe
ne sia originariamente attaceato ai sassi, donde viene di
velto dalle bufere, frasportato in alto e diffuso poi sulle 
steppe, per cui la sua forma spesso rotondeggianle non e 
ehe la eonseguenza della forma slessa del corpo eh' esso 
porta seco sfaccandosi dalla roccia, intorno al quale cor
po e probabile ehe anche dopo seguiti a creseere e svi
lupparsi. 

Ultimo a parlare della pioggia alimentare cadula que
st' anno a Karput si fu il doll. L. G. Reiehardt, il quale 
ne !esse nel 5 oltobre passato una relazione alla Sociela 
zoologico-holanica di Vienna, con qncsto iifolo: Sopra la 
Manna-Lichene"( Ueb. d. Manna-Flechte, Spltaerothallia escu
lenta Nees v. D.r H. W. Reichardf, aus. d. Verltandl. d. 
zool-bot. gesellsch. in Wien, Jahrz. ~ 864). Questo scrifto 
si distingue dagli altri per le diligenli osservazioni ehe vi 
s' inconlt·ano sulla strultma mieroscopien del lichene. Se

eondo queste il tallo e cornposto di uno slralo cortieale 
assai sottile formato di fibro-cellule fittarnente intreeciate, 
cui seguila lo strato dei gonidii a eellule colorale vivamen
te in giallo-verde e di forma sferica, Esse non compongono 
uno slrato conlinuo, ma trovansi aggruppate immediata-
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menle sotto lo slrato corticalc in mucchii or piu grandi 01· 
piu piccoli, ed e specialmenle sopra questo caratlere, ehe 
il Link osservo nella Lecanora d' Africa, eh' csso fondo il 
genere Chlorangium, e ehe al Müller sembro bastante a 
poterne fare perfino uua speciale tribu. Negli esemplari piu 
giovani veduti dal Reichardt il tallo non aveva ancora la 
forma rotondeggiante, ma em piuttosto pintto, come in altri 
di que' Iicheni crostosi ehe lo hanno assai grosso. 1 gonidii 
son collocali sollanto verso l'una dellc sue superficie, fra lo 
strato corlicale e I' inlima sostanza o midollo ; menlre alla 

·superficie opposta quello e questo passano immediatamenle 
1' uno nell' altro. Di questa osservazione nota il Reichardt 
Ja molla importanza ; ed a ragione, perloche constata il 
fatto, ehe anche in questo lichene e manifesta, almen nella 
giovinezza, la differernrn fra la parle supcriore ehe racchiu
de i gonidii, e I' inferiore ehe ne rnanca; donde ne emerge, 
la forma primiliva esserne piana ed aver percio due super
ficie diverse come gli altri crostosi. Allo slrato dei gonidii 
ne tien dietro un Lerzo assai piu considerevole, il cosi detto 
midollo, ehe forma Ia principal rnassa del tallo, e d'un color 
bianco-vivo ed ha la slruttura medesirna del corticale. Le 
sue fibro-cellule sono zeppe delta soslanza ehe predomina 
in enorme quanlita nel lichene, I' ossalalo di calce, ned avvi 
lraccia veruna d' amido. Negli esemplari giovani, questo 
midollo alla parte inferiore del lallo passa irnmedialamente 
nello stralo corticale, ma ne' piit vecchi n' e diviso in tutta 
la pe1·if~ria di esso tallo mediante i gonidii. A queste accu
rale osservazioni ebbe il Reichardt la buona sorle di po

.terne aggiungere un'altra, ehe confermo sempre piu il falto 
dell' originaria aderenza del lichene alla terra, Ja presenza 
da Jui riscontrata alla superficie inferiore del tallo, di rima
sugli cfi prototalto, mediante il quale esso aderisce al suolo, 
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e quesli disposti in forma di strato soltile composlo di eel
Jule rotondeggianti, di colore un po' piiI sruro del lallo 
stesso. Alla faceia superiore del tallo stanno gli organi della 
fruttificazione sotlo forma di spermagonii e apotecii. 1 primi, 
prohabilmenle gli organi maschili, hanno figura di pierole 
fossette punliformi, osrure secondo il Reiehardt, ehe con
tengono gli 1permazii lincari. Gli apotecii sono seutellali, 
hanno un margine grosso, di struttura eguale al tallo, ed 
un disco azzurrognolo sparso di punti verdi. Delle spore 
non pote veder nulla, perehe gli aschi ehe le contengono 
erano lröppo immaluri, corne negli esernplari da rne veduli. 
II dotl. Reiehardt dihatte poi la quistione se il Iichene d' Asia 
sia la rnedesima speeie dell'africano, e henche preponderi per 
quelli autori ehe credono l'uno e l'altro di specie eguale, pure 
avendo notalo essere I' asiatico piu grande, piu profonda
mcnte diviso, ad areole piu piccole, e eon gonidii piu ver
di ; I' africano piu piccolo, a solchi meno profondi, od 
areole piu grandi e con gonidii piu pallidi. r Don avendo 
potuto sludiarne gli apotecii maturi, ehe forse presentereb
bero altre diversita, li considera eome due varieta distinte 
pei sopraddetti caratteri, chiamando I'nsialico Sphaerotltal
lia esculenta t:L Pallasii, I' africano Sph. esculenta ß Jus
sufii. Quanto poi al genere, cui riferire il lichene, esso a<l
dotta quello fondatovi sopra dnl Nces, volendo seguire i 
principii posti da Körber nelln dislribnzionc generica di 
quest' ordine, henche eonfessi ehe anche I' ordinarnento 
speciale dei gonidii in mucchii piü grandi e piu piccoli non 
ha in qnesto Iichene I' importanza atlribuilagli dal Link, 
perche queslo em·attere e pur comune ad allri licheni, co
rne avea notalo lo Sehweneder ( V. Naegeli Beitr. z. 
wissensch. Bot. 2, 3 Heft.). Finisee il Reichardt il suo im
portanl~ Iavoro coll' esporre egli pure I' avviso ehe iI liehe-
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nc, ehe Ja giovane si sviluppa altaeealo al suolo, se ne 
staeehi piu tardi, ed acquisli allora forma rotondeggianle, 
seguilando pure a crescere, eome fu ossen:alo anehe in 
altri, e come nelle mutazioni, cui va soggetlo il tallo di Iicheni 
analoghi a queslo, allorche si staeehino dal eorpo cui ade
riscouo, nolarono Wallroth e Meyer. 

Per compiere ora la parie botanica di questq scrillo 
resta a soggiunge1·e, ehe il lichene ehe ne forma il soggelto 
puo presentarsi sollo tre forme, di aspelto abbaslanza di
verso da essere slate rilenute allretlante speeie. L' una di 
queste ha le rughe o pieghe della superficie poco prominenli, 
ed i solehi ehe le sepai·ano poco profondi, e questa si e la 
forma piiI cornune. J~ quella ehe cadde in quesl' anno a 
Karput ed a Matatia ; quella ehe raeeolsern il Ledebour e 
il Leveille nella Crimea ; il Lam·e1· ( secon<lo I' esemplare 
ehe sta nell' crbario del eaY. Trevisan) nel Caucaso ; il ge
nerale Jussuf presso Laghonot nel Saliara ulgerino, e ehe 
seni di tipo al Link pel suo Cntorangium Jussufii; il Pallas 
nel grau deserlo <lella · Tartaria, i:parso fra i sassi, e da essi 
pressoche indiseernihile fuorche dal holanico; l'Ernrsmann 
ed il Ledebour nelle steppe dei Iürghisi; il Parrol e l'Aueher
Eloy nella Persia : il Rigler (seeondo, l' opera sua La J'ur
chia ed i suoi abitanti (Die Türkei und ihre hewohner)) 
nelr agro bizanlino. Pietro di Tchihatcheff nell' opera inti
tolala, Asie mineure. 3. Botaniqve, II, 662, secondo le pro
prie osservazioni dice <l' averla tro..-ata negli al'idi altipiani 
dellil Licaonia (ora Cogni) {in Lycaoniae planit'iebus excelsis 

aridisque). Quesla forma e il lipo della speeie <lescrillo e 
liguralo dal Pallas col norne <li Liclien escutentus, e <lal
l' Eversmann con quello di Lecanora escutenta. La seconda 
forma ha i solchi assai piu profondi, piit profondamente 
spal'tila in pieghe o lobi la superficie, i qnali lohi dividono 
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il lallo fino alla melä o circa di sua grossezza. Quesla tro
vasi frammista all' altra, e la raccolsero insieme con essa 
I' Eversmann ed il Ledebour nelle steppe dei mrghisi e della 
Crimea ; anzi il primo di quesli, riputandola ben distinla 
<lall' altra, ne fece una specie propria e descrissela e figu
rolla ncll' allegato opuscolo col nome di Lecanora affinis. 
La terza ha il tallo ancor piu profondamente diviso, cioe 
fin oltre due terzi della grossezza, in lobi bislunghi, cilindri
ei, otlusi, simili a ramoscelli dieolomi ; e questa forma, ehe 
per mezzo dclla seconda or or deserilla passa nella prima, 
fu trovala <lall' Eversmann nei deserti dci Kirghisi, nel 
Tarlarico, donde se ne hanno esernplari dati <lal Kunze nel-
1' erbario del Trevisan, e dal Laurer nel Caueaso seeondo 
I' erbario slesso. Quest' ultima per lo piu sterile fu pure 
nominala e <lescritla dall' Eversmann, quale specie distinta 
per Ja particolarita del tallo ramoso, col nome di Lecanora 
fruticulosa. Ma I' Eversmann stesso, nolan<lo la grande af
finila di qu95te lre piante, avea sospeltato delta rnedesimez
za della specie, locche confermarono i holanici posteriori, 
ehe rieonobbero fino al Nylander, eome neanche Ia stessa 
forma degli apotecii, eh' e orhieolare nella L. esculenta, 
angolosa od irregolare nella L. affinis, possa bastare a dis
tinguerle fra di loro, non essendo tali forme ne eostanli 
ne caralleristiche. 

La lelleralm·a botanica principale di qucsla puo quindi 

essere esposta come scgue : 

LEcANORA EscuLENTA, Evers-m. in Lich. cscul. Pali. in Nov. 
Act. Nat. Cur. t. XV, 2, p. 356. Nyland. Pro<l1·. lieh., 
p. 83, et En. lieh., p. 77. 

Syn. Lichen esculentus, Palt. Voy. en diff. prov. de l'emp. 
de Russ., vol. V, p. 516, Paris t 793, edit. fr. 
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Arthonia esculenla, Acliar. in Sehrad. journ. bot. 1, 

B. 3, St., p. 22. 

Peltidea esculenla, Ach. meth. lieh., p. 291. 

Urceolaria esculenla, Aclt. liehen. univ., p. 343. 
, Parmelia esculenla, Spr. syst. veg. IV, 1, p. 295. Mont. 

fl. d' Alg., p. 250. 

Sphaerothallia esculenla, Nees ab Esenb. in Eversm. 

1. c. Reichdt. in Zool.-bot. Ges. ,1864. 

Chlorangium Jussulii, H. F. Link in Bolan. Zeit. 1849, 
11. 47, p. 229. 

Icon. Patt. 1. c. planl'h., tab. XXVI, f. 2. 
Eversm. 1. c., tah. 78, f. C. 
Link 1. c., lab. X, B, f. 1-4. 

!. Mütter in Bot. Zeit. 1858, n. H, p. 8!l, 1, IV, A. 
f. 1-5 (Apolhecia). 

Hepp. in Exsicc., n. 632 (Asci et Sporae). 
var. ß affinis. 

Syn. Lecanora aflinis, Eversm. 1. c., p. 354. 
Icon. Eversm. 1. c. fig. ß. 

var. A fritticutosa Nyt. En. gen. des lieh. in !\fern. de Cherb. 
1858, p. ~ rn. 

Syn. Lecanora fruliculosa, Ever.Ym. 1. c., p. 352. 
Icon. Eversm. 1. c., fig. A. 

Quanto poi a tutti i luoghi nativi, in cui spontaneamenle 
cresca e molliplichisi quesla pianla, ed in Lai quantila da 
poterne venir slaccata dai turbini, e per la rnolta sua leg
gerezza porlata a gran<li distanze, a coprirvi il suolo con 

uno slrato di piil pollici, e perfino di un palmo e piil di 
grossezza, come fu osservato in Persia e nella Mesopola

mia, mancano tultora osservazioni sicure per accertarli. 
La ·massirna parte dei viaggialori e botanici ehe ne parla-

• 
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rono, <licono d\avel'la inconlrnta allo stato di corpicciuoli 
liberi, e quindi non nati colä, ma trasportativi, non poten
do essere questa, per Je ragioni piiI volte dette, la condizione 
naturale e normale del lichene. Di queglino stessi ehe il 
lrovarono aderente ad una scheggia <li roccia, a un sassoli
no, a un grano di sabbia, come il Leveillt> e l'Haidinger, il pri
mo di quesli, ehe sludio la pianla sul luogo, cioe nelle step
pe della C1·itnea, afferma d'aver egli pure, al pari dell'Evers
mann, cercato invano un qualche esemplare ehe fosse ade
rente al suolo, non avendone potuto lrovare un solo. II 
Rigler e il Tchihatcheff taciono anch' essi dello slato in 
cui lo trovarono in diversi luoghi, ne precisano punto se 
!' abhiano trovato Iibero od aderenle, e quindi se trasporla
to o nativo. II tedebour, secondo cio ehe ne riferisce il 
Goebel nell' analisi chimica del Jichene, dicc d' averlo sco
perto frequente nell' Asia media sui terreni sterili e sulle 
nude roccie, soggiungendo ehe rsso dopo forti pioggie esei
va fuori spesso dal suolo ; per cui ritiene, ehe il liehene 
ri11venuto in Persia : a lui eomunieato dat Goehel, anziehe 
piovuto, siasi · sviluppato improvvisamente dopo qualehe 
{orte pioggia, nel eorso di una notte. Ma piultostoche am
mettere questo si rapido ed inudito svol~imento di un li
chene crosloso dopo poche ore di pioggia e dentro una 
sola notle, non era piu ragionevole lo spiegarne I' appari
zione improvvisa per trasporto operato in breve tempo dai 
forti venti, ehe spesso accompagnano le grandi pioggie tem
poralesche? 

II solo dott. Lehrun, avendo incontralo il lichene ab
bondantissimo nel Sahara algerino, e piiI precisamente nella 
regione deserta fra Djehel-Dira e Djehe-Amour, dirc espres
samente d' aYerlo lroYalo aderente al suolo, per cui sareb
bc egli lultora il solo ehe alleslnsse, f'On os~el'vnzioni pro-
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prie, un luogo nativo certo del lichene essere nei deserti 
africani. Pure, maneando ancora le indicazioni degli altri 
luoghi, in eui cresce spontaneamente ed in gran copia, ed 
ignorandosi con quali venti esso sia arrirnto alle varie parti 
ove cadde in forma di pioggia, non si polrebbe ora ne af
ferrnare, con qualche prohabilita d' apporsi, da qua! regione 
sia stato lrasportato nella Persia e pii:J di reeente nella i\fe
sopotamia, ne calrolarne la distanza percorsa, ne la dire
zione tenuta, ne la velocita impiegala, perche tal calcolo 
non avrebbe adesso nessun solido fondamento. Ma I' impor
tanza dell' argomento e il non raro succedersi del fenome-
110, meritan bene ehe lo si raccomandi alle aceurate inda
gini de' viaggiatori ehe per caso vi si abhattessero, o ehe 
scoprissero allre e pii:J rieche situazioni, da eui il Iiehene 
possa essere sollevato in si slerminata quantita da eoprire 
di un grosso strato vasti terreni. Ai pazienli esploratori 
dell' Africa e dell' Asia centrale e riservato adunque di for
nire gli elemenli indispensahili alla soluzione eompleta del 
eurioso problema. 

Ma rnlendosi pur dir qualche eosa di pii:J probabile, al
meno eome il liehene apparisca improvvisamente in un 
luogo, od anehe passi da un luogo all' altro, <lalle osserva
zioni di que' pochi ehe il videro attaeeato al suolo, e quindi 
partieolarmente del dott. Lehrun e del generale Jussuf sul 
liehene afrieano, si puo raeeogliere ed affermare, ehe que
sto nella stagione d~Ile pioggie nasee originariamente solle 
roeeie e sui sassolini sollo quella forma di piantieelle mi
nute, ehe il Jussuf paragonö alla forma de' musehi; c·he col 
lempo stende sovra il sasso il suo tallo simile affatto a quello 
de' Iieheni erostosi ; ehe in seguito per I' ardor del sole e 
per la costanle e lunga siecila del clima se ne dislacea por
tandone seco, o no, nlcun frammento intorno al quale (o 
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mancando queslo sovra se slesso) si aecarloeeia in guisa 
<l'aequislare la forma rotondeggianle, ehe gli diviene poi piu 
eornune. In questo novello stato ei seguila a erescere, per 
eui spesso arriva ad avvolgere e naseonder in lutto od in 
parte il sasso ehe porlo seco. Libero allorn du ogni ade
renza col suolo, puo essere <lalle hufere non gia divelto 
<lalle rorcie, ehe non surehhe sl agevole, ma sollevato in 
alto al par dellu sahbia del deserlo, con eui coubita ed a 
eui russomiglia, ed unzi spesso n' e piu leggero, e lraspor
tato secondo lu forza e la direzione del vento nell'un luogo 
e nell' allro, ed or piü lontano, or piü presso. 

Questa spiegazione si appoggia e sulla forilila, con cui 
anche i nostri licheni erostosi, eol tempo e per seechezza 
si slaecano naluralmente dal sasso cui aderiscono; e sulla 
osservuzione della forma piana rieonoseiula propria anche 
del lichene eseulenlo ne' suoi primordii, mentre della forma 
rotondeggiante sarebhe questo finora J' ullimo raso in lulto 
J' ordine di tali piante; e su quella del corpicciuolo lapideo 
trovato entro alcuni saggi del liehene suddetto dall' Haidin
ger; e sull' allra aneor pii:t decisiva dei rimasugli di Pro
totalto scopertivi dal Reichardt. Essa in oltre dä buona ra
gione dell' improvviso apparir del liehene in luoghi ove non 
era stato 'edulo prima ne videsi poi, ed in seguito ad ura
guni piovosi, perche e il vento puo trasportarne, e le piog
gie render visiJ>ili Je piccole pianlicelle, ehe riseeche dal 
sole si confondevano prima coi sassolini eui sono frammi
ste o eolla roeeia eui aderivano. Questa ragione invero e 
beu pii:t soddisfacente per il botanieo, ehe non ignora qual 
tempo metta a germogliare e manifestarsi Ja spora areimi
nutissima ( 1) del liehene, e quanto ne sia lenta la vegelazione 

(-1) Nella Perhisorifl rupeslris ~('IH\el'., cht• ..jllll'l' e Hll rle' lichpni 
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suchungen eine1· in Persien herabgeregnet Substanz, der 
Parmetia escutenta) ed inserite insieme con altri larnri ana
loghi nel giornale fisico-ehimico di Schweigger ( Sckw. 
Journ. f. Ckem. u. Pkys. 1830, Bd. 3, H{t. 4, S. 393). La ri
stamparono poseia il Nees nelle note apposle all' opuseolo 
<lell' Eversmann, il Leveille nel viaggio del prineipeDemidoff, 
e recentemenle I' Haidinger nella relazione data all' Acca
demia di Vienna sulla pioggia di licheni caduta a Karput. 

Dali' analisi sopraddetta risnlta, ehe abbondandovi la 
gelalina, I' uso della pianta, come alimento, puo sostituire 
per un tempo diverso Ja mancanza assoluta d' altri eibi pii1 
soslanziosi, henehe a lungo an<lare non polrebhe riuseire 
affatto indifferente alla nulrizione dell' uomo la mancanza 
assolula d' ogni prineipio azotalo, quale, seeondo I' unica 
analisi sopraddella, incontrasi nella Lecanora escutenta. 
Gli animali se ne pascono con vantaggio e con piaeere, 
loeche, oltreche nell' Asia, fu riconosciuto pure ncl Sahara, 
algerino, ove i cavalli, ·i cammelli, Ie gazelle, ed altri quadru
pedi se ne mos!rarono molto ghiotti. 1 soldati fraocesi Len
tarono di farne pane, ma questo non riusci pari all' aspet
tazione. Ne aleuno cerlamente vorra fare le meruviglie, ehe 
palati francesi non fossero tolleranti tanlo, e di eontenta
tura si facile, come quelli dei J{urdi e dei Beduini, ne 
d' altra parte furono essi posti giamrnai alla dura prova di 
quel digiuno lungo e indelerminalo, ehe iozueehera ed in
sapora anehe Je soslanze insipide e disgustose. 

Oltre r USO alimentare, ehe in eerle condizioni, e con 
piu opporluno preparam!:'nlo polrebhe ricavarsi da questo 
lichene, il Göbel aniso potersi a~re da esso c•on poca E'pesa 
I' ucido ossalico e gli ossalati, eome quelli ehe lunto vi ab
boodano da formare duc terze parti del suo composlo. 

Sludii piu oumerosi sullu distrihuzionc geograliea del 
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lichene, ehe sernbra occupar gran parle dell' Asia centrale 
e dell'Africa boreale (V. Voy. d'Alger au Ziban, l'ancie1me 
Zebe, par. M. te doct. Guyon. Alger 1852, ove sono indicati 
i molti luoghi di quelle parti in cui fu ritrovalo) sulla sua 
quantitll, sul modo e sulla facilita della sua moltiplicazione, 
e sui miglioramenli di cui possono riescire. suscettive Je 
sue applicazioni ai varii usi degli uomini e degli animali, 
potranno aggiungere una maggiore importanza a questa 
umile pianticella, coo cui la provvidenza si piace di con
solare di tratto io tratto, all' improvviso, e spesso nel mag
gior uopo gli affamati ed arsi abilatori della morta sterililil 
.dei deserti. 
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