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XX GIORNATE MICOLOGICHE DELLA C.E.M.M. 2012 

GUBBIO (PG), UMBRIA  dal 13 al 19 ottobre 2012  
Organizzate dallôA.M.E. Ass. Mic. Eugubina  in qualit¨ di socio dellôU.M.I., si sono svolte nella stupenda 

Gubbio, famosa nel mondo per il suo aspetto medievale inalterato nel corso dei secoli, le XX giornate della 

C.E.M.M. con grande partecipazione di membri associati e di micologi esteri. Sede dellôincontro e sistema-

zione dei partecipanti presso lôHotel B. Ubaldi di Gubbio. Per il nostro Sodalizio hanno presenziato F. 

Damiani, G. Dalla Grana e V. Scapoli.  Pregevole lôorganizzazione del Congresso e di notevole livello 

scientifico gli interventi dei vari oratori. Di grande effetto lo spettacolo in costume medievale offerto dal  

Gruppo Sbandieratori di Gubbio (membro della ñConfederation international des anciens jeux et sports 

des drapeauxò). Degne di menzione le escursioni micologiche assistite e guidate nei diversi tipi di biotopi 

nei boschi planiziali, collinari e montani. Diverse e copiose le raccolte di specie autoctone, anche rare, per 

la soddisfazione dei tanti studiosi. Una piacevole trasferta da ricordare ad onore e vanto degli efficienti 

amici eugubini che ringraziamo di cuore. Meritevole di citazione poi anche il parallelo corso E.C.M. 

(Educazione Continua in Medicina) tenuto da medici delle ASL dellôUmbria dal titolo ñIntegrazione e Si-

nergia operativa tra Isp. Micologi e Operatori del Pronto Socc. ospedalieri nei casi di Intossicazione da 

Funghiò.  Un evento formativo di eccezionale interesse. Sicuramente da imitare anche da noi nel Veneto. 

Speriamo.                (Giancarlo Dalla Grana) 
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SEGNALAZIONE DI ASCOMICETI CARBONICOLI NELLA PINETA DI  

PORTO CALERI (RO) - 1Á contributo 
 

Il sito di Porto Caleri (RO), connubio tra il tipico bosco litoraneo e le dune sabbiose naturali, nei 

tipici periodi di frequentazione che solitamente sono i mesi primaverili, per poi passare allôautun-

no inoltrato fino alle prime gelate invernali, regala sempre, o per lo meno nella maggior parte 

delle uscite, un andirivieni di specie tipiche spesso di grande interesse, malgrado non sempre 

costanti nelle loro apparizioni. Nel corso di due uscite organizzate dal ns. Gruppo di Studio il 28 

e il 31 dicembre dello scorso anno, siamo riusciti a rinvenire e determinare oltre 30 specie fungi-

ne, a dispetto della stagione ormai molto avanzata; in quellôoccasione, lungo il sentiero che per-

corriamo abitualmente per giungere alla spiaggia, abbiamo constatato con sorpresa un tratto bo-

schivo teatro di un recente esteso incendio. Successivi approfondimenti hanno poi confermato 

che lôincendio, di natura dolosa, risaliva alla prima decade del precedente mese di agosto e che 

aveva colpito quasi tre ettari di pineta, favorito dal forte vento e dalla resina dei pini che aveva 

operato da combustibile; solo lôintervento del Vigili del Fuoco, aiutati da un elicottero del Corpo 

Forestale dello Stato partito da Belluno, con 24 lanci di acqua pescata dalla laguna retrostante, ¯ 

riuscito ad arginare il propagarsi delle fiamme in poco pi½ di due ore. 

Tornando allôescursione, lôarea colpita dal fuoco ha regalato ai presenti la possibilit¨ di reperire e 

fotografare almeno quattro specie di funghi tipici dei terreni bruciati. Nel corso della primavera 

successiva, durante la quale la zona ¯ stata periodicamente visitata per verificarne la fruttificazio-

ne fungina, abbiamo avuto la conferma della presenza delle medesime specie, bench® non nella 

quantit¨ e rigogliosit¨ degli esemplari rinvenuti nelle giornate dei primi ritrovamenti.  

In questo contributo si vogliono presentare un paio di specie massicciamente presenti negli ultimi 

giorni del 2011, la seconda addirittura in modo invasivo.   

GIANLUCA DONAô          E -mail: gianluca_dona@libero.it 

Tratto di pineta oggetto dellôincendio del 09 agosto 2011              Foto G. Don¨ 
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Plicaria carbonaria Fuckel 1870 

 

 

Ascocarpo sotto forma di apotecio, sessile, discoide da leggermente schiacciato a irregolare, a 

raggiungere al massimo 15-20 mm di diametro; con margine da tipicamente involuto nei primor-

di fino a completamente disteso negli esemplari maturi.  

Superficie interna subliscia, appena ondulata fino ad ombelicata a maturit¨, da bruno medio a 

bruno scuro fino ad assumere tinte nerastre allo stadio adulto; superficie esterna pi½ chiara, fine-

mente rivestita da granulosit¨ da concolori a pi½ scure. 

Carne fragile, ceracea. 

Microscopia: Aschi cilindrici, ottosporici, pleurorinchi, amiloidi mis. 240/270-15/21 Õm; spore 

globose, ialine, mis. 10,5/12 Õm, ricoperte da aculei isolati lunghi 1-2 Õm. 

Parafisi filiformi, settate, con apice da semplice a leggermente ingrossato e pigmentato di bruna-

stro. 

La superficie esterna, granulosa, si presenta al microscopio rivestita da ciuffi di cellule ialine 

settate, ingrossate fino a clavato-piriformi allôapice, anchôesse come le parafisi con apice bruna-

stro. 
Habitat: Direttamente sul suolo sabbioso tra i detriti carboniosi nella pineta, raramente su rami 

bruciati. 

 

Osservazioni:  

Il Genere Plicaria differisce dal Genere Peziza per avere spore caratteristicamente tonde anzich® 

ellittiche, pur condividendone molti caratteri macromorfologici e, a livello microscopico, lôami-

loidia degli aschi. 

La distinzione dei due generi in taxa separati ¯ tuttôoggi critica per alcuni autori; tuttavia recenti 

studi molecolari (NORMAN, EGGER, 1996) hanno riconosciuto lôautonomia ad entrambi, pur ri-

confermandone contestualmente le numerose affinit¨: Plicaria infatti si ¯ rivelato essere un rag-

gruppamento monofiletico di specie, risultato che le ha valso la riconferma a rango di genere a s® 

stante.  

Pur non essendo questa la sede pi½ appropriata, ricordiamo che un gruppo monofiletico ¯ definito 

quellôinsieme di specie che ha la propriet¨ di discendere da un comune antenato. 

P. carbonaria ̄  specie tipica dei terreni bruciati ed ¯ caratterizzata da spore aculeate con orna-

mentazioni a spine isolate pi½ o meno appuntite; condivide lo stesso habitat e ne ¯ praticamente 

indistinguibile sul terreno P. trachycarpa, anchôessa dotata di spore non lisce, ma ornate da cre-

ste spesso concatenate, subreticolate. 

Di recente istituzione ¯ poi P. acanthodictya Dissing et Hauerbach (1996), specie anchôessa a 

spore ornamentate ma decisamente crestate. 

Unica specie a spore perfettamente lisce ¯ invece P. endocarpoides. 

Di notevole interesse, inserite proprio nellôarticolo di Norman e Egger, sono le immagini al SEM 

(microscopio a scansione) che rappresentano le spore delle sopracitate quattro specie evidenzian-

done lôornamentazione con perfetta nitidezza e chiarendo in maniera inequivocabile le differenze 

microscopiche tra le varie entit¨. 

Attualmente si conoscono per lôEuropa le suddette quattro specie.  

 

 GIANLUCA DONAô                                                                   E -mail: gianluca_dona@libero.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
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Plicaria carbonaria Fuckel 1870                  Foto G. Don¨ 

Aschi pleurorinchi Spore 

Peli della superficie esterna Polimorfismo delle parafisi 
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Anthracobia melaloma (Albertini & Schweinitz) Boudier 1893 

 

 

Ascocarpo sotto forma di apotecio, sessile, discoide pi½ o meno regolare, gli esemplari pi½ gran-

di raggiungevano i 3-4 mm di diametro. 

A crescita appressata, superficie interna ed esterna liscia di colore arancio vivo con orlo decorato 

da una ñpunteggiatura regolarmente distanziataò di peli brunastri appressati a ciuffi. 

Carne gelatinosa, ceracea. 

Microscopia: Aschi cilindrici, opercolati, non amiloidi, a base pleurorinca, mis. 160/190-12/13,5 

Õm. 

Spore lisce, ellittiche allungate, ialine, mono e bi-guttulate, uniseriate allôasco, a volte con evi-

dente bolla di De Bary, mis. 22/18-9,4/8 Õm. 

Parafisi filiformi decisamente ingrossate allôapice, finemente granulose, ialine con evidenti pig-

mentazioni granulose di colore arancio per il contenuto carotenoide, talvolta biforcate. 

Peli pluricellulari, a 3-4 elementi rigonfi e concatenati, di colore brunastro chiaro, a parete spes-

sa. 

Habitat: su residui carboniosi e/o direttamente su terreno sabbioso in pineta, spesso a esemplari 

ammassati alla base dei tronchi bruciati delle conifere presenti 

 

Osservazioni:  
Specie ñtipoò del genere, A. melaloma, macroscopicamente risulta pi½ simile a A. macrocystis per 

i colori aranciati, meno invece a A. maurilabra che ha tonalit¨ pi½ spente, pallide; si differenzia 

microscopicamente da queste specie per aver i peli marginali costituiti da almeno 3-4 cellule sub-

globoso-allungate a parete spessa, bruno-giallastre, visibili a ciuffi sia al microscopio che con la 

lente; la simile A. macrocystys ha peli a parete spessa ma al massimo mono o bi-cellulari, mentre 

A. maurilabra possiede tipici peli cilindrici, settati, a parte sottile.  

La vivace colorazione arancio dellôintero ascoma ¯ data dal contenuto carotenoide che incrosta le 

parafisi ialine, carattere questo evidente al microscopio. 

A. subatra, pur avendo strette analogie morfologiche ed ecologiche con le sopracitate specie, 

tutte pi½ o meno colorate ma sempre con tonalit¨ chiare, presenta colorazioni completamente 

nerastre. 

Dalla bibliografia consultata A. melaloma risulta essere specie pioniera dei terreni che hanno 

subito incendi recenti, e i nostri ritrovamenti, per lo pi½ infestanti nellôareale di crescita, confer-

mano e avvalorano tale tesi. 

 

Bibliografia: 
BREITEMBACH J., KR NZLIN F. - 1984: Champignons de Suisse; Tome 1 - Mykologia Luzern CH 

DOUGOUD R. - 2001: Cl® des discomyc®tes carbonicoles - Documents Mycologiques - Tome XXX nÁ 120  

EGGER K.N., NORMAN J.E. - 1996:  Phylogeny of the Genus Plicaria and Its Relationship to Peziza Infe-

red from Ribosomal DNASequence Analysis - Mycologia - 88 (6),  pagg. 986-995 

FRANCHI P., GORRERI L., MARCHETTI M., MONTI G. - 1992: Funghi e cenosi di aree bruciate - Paci-

ni Editore Pisa 

HANSE L., KNUDSEN H. - 2000: Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Nordsvamp Copenhagen. 

JAMONI P.G. - 2003:  Contributo alla conoscenza delle Pezizales: Il Genere Plicaria Fuckel : Funghi e 

Ambiente; fascicolo 92-93, pagg. 7-10 - A.M.B. Fara Novarese 

MEDARDI G. - 2006: Atlante fotografico degli Ascomiceti dôItalia - A.M.B. Trento 

SPOONER B.M.: The larger cup fungi in Britain - part 3: The genera Peziza and Plicaria - Field Mycolo-

gy 2: 51 ï 59 

 GIANLUCA DONAô                                                                   E -mail: gianluca_dona@libero.it 

http://www.unitheque.com/Editeur/mykologia_luzern-1047.html?
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Anthracobia melaloma (Albertini & Schweinitz) Boudier 1893                Foto G. Don¨ 

Spore con bolle di De Bary Spore 

Parafisi con contenuto carotenoide Peli pluricellulari 
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UN RARO RITROVAMENTO IN SARDEGNA 
 

Entoloma queletii (Boud.) Noordeloos 1983  
 

Salvatore Curreli 

Via Dante, 18 - 09037 San Gavino Monreale (CA) 
 

Giuseppe Porcu 

Via E. Marongiu, 32 - San Sperate 09026 (CA) 
 

Si presenta il ritrovamento di un basidioma rarissimo per la prima volta in Sardegna: Entoloma 

queletii, con le descrizioni macro e microscopiche.  
Durante una passeggiata del Gruppo Micologico Zonale - San Gavino, nel territorio di Borore 

ñlocalit¨ Sa Ucca Sis Castanzasò (OR.) alla ricerca di Amanite bianche primaverili e Orchida-

ceae, il 10 di giugno 2012 il Socio Giuseppe  Porcu ha rinvenuto diversi esemplari cespitosi di 

uno sconosciuto basidioma. Capimmo subito che si trattava di un Entoloma rosa mai visto. 

La raccolta  di questi basidiomi (per noi strani), in un bosco misto di Castanea sativa, vari Quer-

cus, qualche raro Populus a distanza e altre essenze mediterranee, in localit¨ ñSa Ucca Sis Ca-

stanzasò (La bocca dei Castagni) alludendo alla presenza del castagneto, ci ha fatto capire di es-

sere davanti a una bella sorpresa. Gli esami microscopici sono stati eseguiti da Curreli e Porcu in 

comparativa, con Microscopio Laborlucx K e Optika. 

   

Cappello rotondeggiante, largo 10-50 mm., leggermente depresso e ombelicato al centro, rosa-

vinaccio da giovane, poi pi½ scuro a maturit¨ specialmente al centro, totalmente coperto  da squa-

me appressate. 

Lamelle non molto fitte, smarginato-adnate, con piccolo dentino e lievemente ventricose, da 

bianche a rosate e bordo pi½ scuro, molto irregolare, sterile. 

Gambo  10-80x2-8 mm., cilindrico, solcato, talvolta allargato alla base bianca e tormentosa, 

qualche volta  cespitoso.  

Carne bianca, rosata nella cuticola. Odore leggermente fruttato. Sapore mite. 

Microscopia: spore (8,4)8,5-11,5(13,1)x(6,3)6,4-8,1(8,6) Õm, poligonali, 5-6 (8) lati, con unica e 

ampia guttula  giallo citrino e marcato apicolo triangolare; basidi prevalentemente clavati, tetra-

sporici, ma abbastanza frequenti bisporici e monosporici, le  misure in maggioranza 28-43 x 11-

15 Õm; cheilocistidi in parte cilindrico-flessuosi, formanti ciuffi piuttosto folti o cilindrico-

claviformi, 

Giunti a fibbia assenti.  
Habitat: terricolo (nel nostro ritrovamento), in boschi misti di: Castagno, Quercia s.l. e qualche 

raro Pioppo.    

Exsiccata depositata nellôerbario del G.M.Z., San Gavino Monreale. 
 

Osservazioni: Entoloma queletii ¯ una Leptonia poco rappresentata nellôuniverso micologico a 

causa della sua riconosciuta rarit¨ e molto scarne sono le notizie circa i ritrovamenti in ambito 

europeo, addirittura nulli a nostra memoria per quello italiano.  

Quindi si potrebbe affermare che questo ritrovamento in Sardegna possa ritenersi la prima segna-

lazione per il territorio italiano.  
 

Bibliografia: 
M.E. NOORDELOOS - 1992: Entoloma s.l. Fungi Europaei; Vol. 5. - Giovanna Biella, Saronno 

TOMASO LEZZI - 2012: Entoloma queletii - Schede micologiche sito A.M.I.N.T. - www.funghiitaliani.it 

SALVATORE CURRELI e GIUSEPPE PORCU                 pinoporcu.ss@gmail.com 
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Entoloma queletii (Boud.) Noordeloos 1983                 Foto S. Curreli 

Basidi Spore 

Cheilocistidi Cheilocistidi settati 
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UN RARO RITROVAMENTO ESTIVO IN ALTA CARNIA 
 

Nel corso di una delle nostre continue peregrinazioni alla ricerca di specie interessanti, ci siamo 

imbattuti in un fungo che dallôalto poteva assomigliare vagamente ad una Cantharellacea o me-

glio ancora ad una Clitocybe.  

Ad un esame pi½ ravvicinato abbiamo subito accertato che si trattava di una Hygrophoropsidacea 

e precisamente di H. morganii, che tra lôaltro emetteva un gradevole e persistente odore profuma-

to di fiori dôarancio e di bonbon. 

Nellôoccasione di questo interessante ritrovamento, vogliamo riaffermare che lôAlta Carnia, luo-

go privilegiato delle nostre frequenti ricerche micologiche, possiede una territorialit¨ ambientale  

che si pu¸ definire unica per tutti coloro che svolgono opera di ricerca naturalistica.    
 

Hygrophoropsis morganii (Peck) H.E. Bigelow 1975  
 

= Hygrophoropsis olida (Qu®l.) M®trod 1949  

Cappello 10/35(50) mm., prima convesso, poi spianato e depresso al centro o flessuoso, irregola-

re, con il margine a lungo involuto e lobato ondulato; superficie liscia finemente feltrata, talvolta 

debolmente zonata, da rosa incarnato ad ocraceo aranciato, pruinosa e pi½ chiara allôorlo.  

Lamelle profondamente decorrenti, piuttosto fitte, molto strette ed abbastanza spesse, forcato-

ramificate, con filo intero, separabili, bianco-crema con riflessi rosato-incarnati. 

Gambo 10/30x3/5 mm., spesso eccentrico, pieno, sovente compresso, conico attenuato verso il 

basso, liscio, opaco, concolore al cappello ma pi½ chiaro verso la base. 

Carne tenera, spessa, da bianco-crema ad incarnato pi½ intenso alla base, dolce, con intenso odo-

re aromatico come di Fiori dôarancio o di bonbon e caramelle, che persiste per un certo tempo. 

Microscopia: spore ovoidali-subglobulose, 3,5/4,5x2,5/4 Õm., lisce, guttulate, ialine, cianofili, 

sporata biancastra; basidi tetrasporici, cilindrico-clavati con giunti a fibbia; trama delle lamelle Ñ 

regolare; trama del contesto con frequenti giunti a fibbia. 

Habitat: in foreste di conifere in montagna, tra muschio ed aculei, a piccoli gruppi di esemplari 

isolati o concresciuti, in estate-autunno; piuttosto raro. 

 

Osservazioni:  
Una visione un poco distratta e superficiale della nostra H. morganii potrebbe indurre un racco-

glitore a credere di trovarsi davanti ad una Clitocybe o in seconda analisi a qualche specie Can-

tharelloide, ma una volta preso in mano lôesemplare, lôintenso e molto gradevole odore emanato 

dallo stesso porta a riferirsi ad una diversa posizione sistematica.  

Infatti per le poche specie di Hygrophoropsis, dotate di singolari caratteri propri, ¯ stata creata 

una apposita famiglia: le Hygrophoropsidaceae.  
 

Bibliografia: 
BREITENBACHB J., KRANZLIN F. - 1991: Fungi of Switzerland; Vol. 3. Mykologia - Lucerne CH 

CONSIGLIO G., PAPETTI C. - 2001: Atlante fotografico dei Funghi dôItalia; Vol. 2 ï  A.M.B. Trento 

COURTECUISSE R. - 1994: Champignon de France et dôEurope; Ed. Delachaux et Niestl¯ - Lausanne CH  

 FRANCESCO  DAMIANI                                                                     E-mail :  francesco.damiani.30@alice.it 
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Hygrophoropsis morganii (Peck) H.E. Bigelow 1975          Foto F. Damiani 

Spore Spore 

Numerosi giunti a fibbia nella trama imeniale Basidio 


