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L'interesse per i nematodi Longidoridae c stato stimolato dalla 
scoperta che alcune specie di Longidorus (Micoletzky) Filipjev e Xiphi
nema Cobb sono i vettori naturali di virus e virosi delle piante. La 
prima evidenza sperimentale che un nematode poteva trasmettere 
un virus da pi ante infette a piante sane fu ottenuta nel 1958 da 
Hewitt et ai., che trasmisero, mediante Xiphinema index Thorne et 
Allen, il virus del complesso dell'arricciamento infettivo della vite. 
Questa scoperta Eu rapidamente seguita da molte altre che coinvol
gevano numerose altre specie di Longidorus e Xiphinema (Lamberti, 
1981; Roca et ai., 1982; Eveleigh e Allen, 1982). Ulteriore prova del
l'interesse suscitato da questo gruppo c il convegno sui «Nematodi 
Vettori di Virus delle Piante» promosso dalla Divisione di Affari 
Scientifici della NATO ed organizwto da questa Istituto a Ri\'a dei 
Tessali, Taranto, nel 1974 (Lamberti et af., 1975). 

Dal 1975 sono state a\'viate numerose indagini sulla distribu
zione geografica dei Longidoridae in Yari paesi Europei, tanto che i 
generi Longidorus e X iphinema, in senD ai quali fino al 1974 erano 
state descritte rispettivamente 32 e 68 specie, attualmente ne anno
verano un sessantina il primo ed oltre 120 il secondo. 

(I) The Longidoridae (Nematoda, Dorylaimida) of the Italian Regions. 1. Apulia 
(2) Gli autori ringraziano il Sig. V. Radicci per l'assistenza nella preparazione 

delle figure. 
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I dati disponibili sulla diffusione dei Longidoridae in Italia si 
riferiscono principalmente a specie rinvenute nei vigneti (Martelli e 
Raski, 1963; Scognamiglio, 1963; Lamberti e Raski, 1964; Raski e 
Amici, 1964; Amici, 1965; Lamberti e Martelli, 1965; Scognamiglio e 
Tarjan, 1967; Martelli e Lamberti, 1967; Prota, 1970; Prota et ai., 
1971; Roca e Lamberti, 1978; Roca, 1980; Basile et ai., 1980 a; Lam
berti et ai., 1980; Roca et al., 1980, 1984 e 1985). 

Tuttavia, specie di Longidoridae trovate in Italia in associazione 
con colture diverse dalla Vite sona state riportate da Corte, 1968, 
Roca et al., 1975 e 1975 a; Lamberti e Bleve-Zacheo, 1977 e 1979; 
Lamberti et al., 1980; Cotroneo et al., 1980; Roca e Lamberti, 1981 
e Roca et al., 1985. 

Nel 1970, nell'ambito di un progetto bilaterale di collaborazione 
scientifica tra il Prof. C. E. Taylor, Direttore dello Scottish Crop Re
search Institute, ed il Prof. F. Lamberti, Direttore dell'Istituto di 
Nematologia Agraria del C.N.R., fu iniziata, con il finanziamento della 
NATO (Grant No. 424), un'indagine intesa a determinare la distribu
zione geografica dei Longidoridae nelle Isole Britanniche ed in Italia; 
tale indagine e poi proseguita fino al 1978 in Italia, nell' ambito del-
1'« European Plant Parasitic Nematode Survey", promosso dall'Eu
ropean Science Foundation ed e culminata con la preparazione di un 
Atlante delle specie di Longidoridae e Trichodoridae osservate in 
Italia (Roca e Lamberti, 1985). 

Per com pi ere quest'indagine sonG state raccolte, in vari ambienti 
agrari e natura Ii delle diverse regioni italiane, oltre 5000 campioni 
che, aggiunti a reperti preesistenti 0 successivamente raccolti, ci han
no permesso di conoscere quali siano Ie specie di Longidoridae pre
senti in ciascuna regione e la relativa distribuzione geografica. 

Riteniamo di far cosa utile pubblicando Ie mappe della distri
buzione delle specie incontrate insieme a una breve descrizione delle 
medesime, regione per regione, in modo da fornire a ricercatori, 
sperimentatori e funzionari del Ministero e degli Assessorati per la 
Agricoltura e Ie Foreste un documento al Quale riferirsi nel program
mare il lavoro 0 nell'espletamento delle loro funzioni. 

Tale rassegna inizia con la Puglia, per la Quale e gia stata segna
lata la presenza delle specie elencate nella Tabella 1. 
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Tab. I - Specie di Longidoridae segnalate in Puglia antecedentemente al 31 gen
naio 1985. 

Specie Provincia 

Longidorus 

apuius Bari, Brindisi, 
Foggia 
Puglia 

euonymus Leece 

iugiandis Bari 

Longidorus sp. Leece 

Xivhinema 
brevicolle Puglia 

index Bari, Brindisi, 
Foggia, Taranto 
Bari, Foggia 
Puglia 

ingens 

italiae 

paciltaicllll1 

vuittenezi 

Puglia 
Puglia 
Bari 
Taranto 

Bari 
Puglia 

Puglia 
Puglia 
Puglia 
Leece 
Taranto 
Leece 

Bari, Foggia, 
Brindisi, Taranto 
Puglia 
Puglia 
Puglia 
Bari 
Bari 
Taranto 

Puglia 

Pianta ospite 

Carciofo 

Colture varie 

Vite 

Noee 

Vite 

Vite 

Fico e Gelso 

Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 

Aut 0 r i 

Roea et al., 1975; Roea et al., 
1975a; Rana e Roea, 1976 
Lamberti e BIeve-Zaeheo, 1977 

Basile et ai., 1982 

Roea et ai., 1985 

Basile el al., 1980 

Roea e Lamberti, 1978 

Martelli e Raski, 1963 

Lamberti e Raski, 1964 
Lamberti e Martelli, 1965 
Martelli e Lamberti, 1967 
Roea e Lamberti, 1978 
Basile et al., 1982a 
Roea et ai., 1984 

Mandorlo Cohn e Martelli, 1964 
Vite e Mandorio Martelli e Lamberti, 1967 

Vite e Gelso 
Varie 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 

Vite 

Vite e Mandorio 
Varie 
Vite 
Varie 
Vite 
Vite 

Vite 
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Martelli el ai., 1966 
Martelli e Lamberti, 1967 
Roea e Lamberti, 1978 
Basile et ai., 1982 
Basile et Cli., 1980a 
Basile et ai., 1980 

Lamberti e Raski, 1964 

Martelli e Lamberti, 1967 
Lamberti e Martelli, 1971 
Roea e Lamberti, 1978 
Lamberti e Bleve-Zaeheo, 1979 
Basile el ai., 1982a 
Basile et ai., 1980a 

Roea e Lamberti, 1978 



Materiali e metodi 

I campioni di terra da noi raccolti, circa 800, sono stati prelevati 
alla profondita di 30-40 cm, nella rizosfera delle piante coltivate e 
spontanee in ambienti agrari 0 in habitat naturali. Altri campioni ci 
sono stati inviati da colleghi ricercatori 0 da agricoltori. 

La terra, contenuta in sacchetti di plastica, e stata portata in 
laboratorio dove e avvenuta l'estrazione per mezzo dei setacci di 
Cobb. I nematodi estratti sono stati uccisi e fissati con una solu
zione acquosa calda al 5 % di formalina. Le osservazioni al microsco
pio sono state effettuate su esemplari infiltrati e montatl III glicerina 
anidra seguendo il me to do lento (Lamberti e Sher, 1969). 

Risultati 

Sono state rinvenute cinque specie di Longidorus: L. apuius, L. 
edmundsi, L. euonymus, L. iuglandis e L. moesicus e sei specie di 
X iphinema: X. brevicolle, X. index, X. in gens, X. italiae, X. pachtai
cum e X. vuittenezi. 

La distribuzione geografica delle specie e indicata nelle figure 
1 e 2. 

LONGIDORUS APULUS Lamberti et Bleve-Zacheo, 1977 
(Fig. 3 A e B) 

I caratteri biometrici di quattro popolazioni rinvenute nella rizo
sfera di Vite a Bari, Noicattaro e Ruvo, in provincia di Bari, ed a 
Squinzano, in provincia di Lecce, sono riportati nella Tabella II. 

Le femmine morte han no habitus ricurvo ventralmente, a forma 
di C pili 0 menD aperta. II corpo e snello, cilindrico, assottigliantesi 
molto gradual mente verso l'estremita anteriore. Lateralmente, nei 
cordoni ipodermici, sono visibili strutture ghiandolari. La cuticola 
e liscia e sottile, avendo 1 {.Lm circa di spessore lungo tutto il corpo, 
eccetto aIle estremita, dove misura 2 {.Lm, poco al di sotto della regione 
labiale, e 4-5 {.Lm al livello dell'ano. La regione labiale, appiattita ante
riormente, e separata dal resto del corpo da una leggera costrizione. 
Le tasche anfidiali, che si estendono per la meta circa della distanza 
fra l'estremita anteriore del corpo e l'anello guida, sono costituite 
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Fig. 1 - Distribuzione geografica delle spccie di Longidorus in Puglia. 
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Fig. 2 - Distribuzione geografica delle specie di X iphinema in Puglia. 
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Tab. II - Caratleri biometrici di quattro popolazioni pugliesi di Longidorus apulus. 
- -------- - - ------------

H a bit a t Rizosfera di Vi t e 

L 0 cal i t ;:'\ Bari Noicaltaro lBari I Ruvu (Baril Squinzano (Leece) 

n 14 <;J <;J 8 <;J <;J 10 <;J <;J 4 <;J <;J 

L rnrn 6,4 (5,1-7,3) 7,3 (6,2-7,9) 7,3 (6,4-7,9) 7,7 (7,4-7,9) 

a 132 (112-144) 138 (114-160) 152 ( 135-169) 131 (125-142) 

b 14,3 (12,7-15,9) 15,6 (13,5-18,1) 15,1 (12,2-19,0) 24,6 (23,6-25,6) 

c 173 (145-193) 187 (167-206) 196 (165-215) 181 ( 158-202) 

c' 0,9 (0,86-1,0) 0,9 (0,8-1,0) 0,9 (0,8-1,0) 0,9 (0,9-1,0) 

V 52 (50-54) 52 (51-53) 51 (50-52) 51 (50-53) 

Odontostilo [lorn 112 (102-120) 115 (107-122) 110 ( 105-117) 115 (110-119) 

Odontoforo [lorn 63 (53-73) 65 (58-70) 67 (60-75) 78 (71-86) 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale !-Lrn 31 (29-33) 31 (29-33) 31 (29-33) 31 (28-33) 

Lunghezza della coda [lorn 37 (33-47) 39 (37-45) 38 (37-43) 43 (39-48) 

J (porzione ialina della coda) [lorn 15 (12-17) 17 (15-19) 17 (14-19) 16 (13-18) 

Diarnetro del corpo alia regione delle labbra !-Lrn 16 (15-17) 16 (15-17) 15,5 (15-17) 17 (17-18) 

Diarnetro del corpo all'altezza dell'anello guida [lorn 25 (23-27) 24 (23-25) 24 (23-25) 26 (25-27) 

Diarnetro del corpo alia base dell'esofago [lorn 42 (39-47) 45 (43-47) 43 (41-45) 47 (44-49) 

Diarnetro del corpo all'altezza della vulva [lorn 48 (43-54) 53 (47-57) 48 (47-51) 60 (52-63) 

Diarnetro del corpo all'altezza dell'ano [lorn 39 (35-43) 43 (40-45) 40 (39-41 ) 46 (43-49) 

Diarnetro del corpo all'inizio della porzione ialina 
della coda (1) [lorn 28 (25-31) 33 (30-37) 32 (31-35) 34 (28-39) 



da due lobi pili 0 menD uguali. L'odontostilo, molto sottile, e l'odon
toforo, pili robusto, sono tipici del genere. Nell'esofago dorilaimoide 
la porzione ghiandolare muscolarizzata (bulbo basale) occupa circa 
la meta dell'intera lunghezza dell'organo. La vulva e situata a meta 
del corpo. Nelle gonadi anfidelfiche, gli ovari, preceduti da lunghi 
uteri, separati dall'ovidutto per mezzo di uno sfintere poco svilup
pato, sono ripiegati verso la vagina. La porzione prerettale dell'in
testino eben visibile ed il retto ha una lunghezza pari ai 2/3 del dia
metro del corpo all'altezza dell'ano. La coda e conoide, quasi appun
tita all'estremita, debolmente convessa dorsalmente, portante tre 
pori caudali su ciascun lato. 

I maschi, in genere piuttosto rari, non sono stati rinvenuti nei 
campioni esaminati. Essi sono descritti nella descrizione origin ale 
di questa specie (Lamberti e Bleve-Zacheo, 1977). 

I caratteri morfo-biometrici delle popolazioni rinvenute non dif
feriscono sostanzialmente da quelli riportati nella descrizione origi
nale. Lievi differenze sono state notate per la lunghezza dell'odon
tostilo, spesso pili lungo, in popolazioni rinvenute nella rizosfera di 
vite. Esse, pero, non sono tali da assumere importanza tassonomica. 

Longidorus apulus, vettore naturale del virus latente italiano del 
carciofo (AILV), e stato, in passato, erroneamente identificato come 
L. attenuatus Hooper (Rana e Roca, 1976; Roca et al., 1975 e 1975 a; 
Taylor et al., 1976). Da esso e morfologicamente ben distinto per avere 
un corpo pili tozzo e l'odontostilo pili lungo. Tuttavia, e simile a L. 
vineacola Sturhan et Weischer, 1964 ed a L. closelongatus Stoyanov, 
1964, dai quali, comunque, differisce, dal primo, per avere l'odonto
stilo pili lungo (97 [Lm in L. vineacola) e dal secondo, per avere la 
coda pili corta (c = 146 in L. closelongatus). 

Longidorus apulus e molto comune in Puglia (Tab. III; Fig. 1). 
La sua presenza e frequente nelle carciofaie, in stretta associazione 
con Ie infezioni di AILV, e negli orti, nella rizosfera di piante con 
sintomi di maculatura anulare clorotica, indotti da un ceppo dello 
stesso virus (Roca et al., 1975 a; Vovlas e Roca, 1975). Esso e stato 
rinvenuto in popolazioni con dens ita variamente elevate anche nella 
rizosfera di Patata, Pomodoro, Sedano, Cavolfiore, Finocchio e Cicoria, 
in terreni incolti con vegetazione spontanea e, in popolazioni pili 
basse, nella rizosfera di Vite, Olivo cd altre pi ante arboree. Questa 
specie e stata rinvenuta frequentemente nelle province di Bari, Brin
disi, Foggia e Lecce; una sola volta e risultata presente in provincia 
di Taranto. 

- 28-



Tab. III - Lacalita pugliesi e piante nella cui rizasfera sana stati rinvenuti esem
plari di L. apulus. 

Provincia 

Bari 

Brindisi 

Foggia 

Lecce 

Taranto 

Localita 

Bari 

Barletta 
Carbonara 
Gioia del Colle 
Mariotto 
Mola 
Monopoli 
Mungivacca 
Noicattaro 
Polignano 
Rutigliano 
Ruvo 
S. Giovanni 
Torre a Mare 
Triggiano 

Apani 
Brindisi 
Fasano 
Mesagne 
S. Vito dei Normanni 
Specchiolla 
Torre Canne 
Torre Santa Sabina 

Cerignoia 
Foggia 
Margherita di Savoia 
Orta Nova 
San Ferdinando 
Trinitapoli 

Castrignano 
Melendugno 
Nardo 
Otranto 
Squinzano 
Tiggiano 

Castellaneta 

- 29-

Pianta 

Cavolfiore, Cicoria, 
Finocchio, Patata, Pomodoro, 
Sedano 
Carciofo 
Vite 
Cicoria 
Vite 
Carciofo 
Cicoria 
Vite 
Vite 
Carciofo 
Vite 
Vite 
Carciofo 
Carciofo 
Vite 

Carciofo 
Carciofo 
Olivo 
Vite 
Carciofo 
Carciofo 
Carciofo 
Carciofo 

Carciofo 
Carciofo 
Carciofo 
Carciofo 
Carciofo 
Carciofo 

Fico 
Vite 
Olivo 
Fico, Vite 
Vite 
Kaki, Olivo 

Olivo 



LONGIDORUS EDMUNDSI Hunt et Siddiqi, 1977 
(Fig. 3 E e F) 

I caratteri biometrici di una popolazione rinvenuta a Margherita 
di Savoia, in provincia di Foggia, nella rizosfera di Pisello, sono ripor
tati nella Tabella IV. 

Le femmine morte hanno habitus pili 0 menD dritto 0 debol
mente arcuato ventralmente; il corpo e cilindrico, lungo e snello, 
assottigliantesi leggermente verso l'estremita anteriore. La cuticola e 
molto fine mente striata, in senso trasversale, spessa circa 3,5-4 !Lm 
lungo tutto il corpo, eccetto all'estremita anteriore, dove misura 5,5-6 
!Lm, immediatamente prima della regione labiale, e nella regione 
anale, dove ha uno spessore di 6-6,5 !Lm. La regione delle labbra, ap
piattita anteriormente, e espansa. Le tasche anfidiali, corte e larghe, 
sono formate da due ampi lobi. L'odontostilo, esile, e l'odontoforo, 
robusto, con la guida e l'esofago dorilaimoide sono tipici del genere. 
II bulbo basale occupa circa 1/3 dell'intera lunghezza dell'esofago. 
La vulva e in posizione pili 0 menD centrale, rispetto alIa lunghezza 
del corpo; Ie gonadi sono anfidelfiche e gli ovari, ripiegati verso la 
vagina, sono preceduti da due lunghi uteri separati dall'ovidutto da 
uno stretto sfintere. La porzione prerettale dell'intestino eben evi
dente ed il retto e pari alIa misura del diametro corporeo all'altezza 
dell'ano. La coda, conoide e corta, con estremita arrotondata, pre
senta su ciascuno dei due lati due pori. 

I maschi, pre senti nella nostra popolazione in numero uguale 
aile femmine, sono del tutto simili, nei caratteri morfometrici, al
l'altro sesso. Tuttavia, la regione posteriore del corpo e marcatamente 
pili ripiegata che non nelle femmine. I testicoli sono ben sviluppati 
e pieni di spermi nella regione germinale. Le spicole sono robuste, 
fortemente sclerotizzate e arcuate al centro, fiancheggiaie da due pezzi 
guida. I supplementi so no costituiti da una coppia adanale e da una 
serie di 15-16 disposti in fila singola in posizione ventromediana. La 
coda e convessa dorsalmente e presenta una evidente depressione ven
trale. Essa e arrotondata all'estremita ed e provvista di cinque paia 
di pori caudali. 

Le popolazioni pugliesi di L. edmundsi rispecchiano nei caratteri 
morfologici la descrizione originale (Hunt e Siddiqi, 1977). Qualche 
differenza e rilevabile nei valori biometrici. La lunghezza del corpo, 
infatti, e maggiore nelle popolazioni pugliesi, come anche lievemente 
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Tab. IV - Caratteri biometrici di una poplazione pugliese di L. edmundsi. 

n 

L mm 

a 

b 

c 

c' 

V 

Odontostilo [.Lm 

Odontoforo [.Lm 

Habitat 

Localita 

Distanza dell'anello guida dall'apertura 
orale [.Lm 

Lunghezza della coda [.Lm 

J [.Lm 

Diametro del corpo alia regione delle 
labbra [.Lm 

Diametro del corpo all'altezza dell'anello 
guida [.Lm 

Diametro del corpo alia base dell'eso
fago [.Lm 

Diametro del corpo all'altezza della 
vulva [.Lm 

Diametro massimo del corpo [.Lm 

Diametro del corpo all'altezza dell'ano [.Lm 

Diametro del corpo all'inizio della por-
zione ialina della coda [.Lm 

Spicule [.Lm 

Rizofera df Pisello 

Margherita di Savoia (Foggia) 

5 <jl <jl 

7,3 (6,5-8) 

144 (139-149) 

17 (13-20) 

251 (242-259) 

0,8 (0,8-0,8) 

51 (48-54) 

106 (101-112) 

63 (62-64) 

27 (26-28) 

29 (27-32) 

10 (8-11) 

27 (26-28) 

32 (29-35) 

44 (36-50) 

51 (45-56) 

38 (33-42) 

27 (24-29) 

6 88 
6,9 (6,5-7) 

154 (147-170) 

16,5 (16-17) 

241 (210-262) 

0,78 (0,7-0,8) 

103 (100-108) 

58 (55-61) 

26 (24-28) 

28 (26-33) 

6 (5-8) 

26 (26-27) 

29 (28-31) 

41 (39-42) 

45 (44-47) 

37 (35-39) 

21 (18-24) 

67 (64-74) 

maggiore, rispetto alIa popolazione delle Indie occidentali, risulta la 
distanza tra l'anello guida e l'estremita anteriore del corpo (24 !-Lm 
contra 26-27 !-Lm nella popolazione pugliese). 

Longidorus edmundsi e stato rinvenuto nei terreni sabbiosi di 

-31-



Margherita di Savoia e nella rizosfera di Olivo a Castellaneta, in pro
vincia di Taranto (Fig. 1). 

LONGIDORUS EUONYMUS Mali et Hooper, 1974 
(Fig. 3 C e D) 

I caratteri biometrici di tre popolazioni di questa specie, trovate 
nella rizosfera di Vite a Squinzano ed Otranto, in provincia di Lecce, 
ed a San Severo, in provincia di Foggia, sono esposti nella Tabella V. 

Le femmine morte hanno habitus ricurvo ventralmente a C molto 
aperta. II corpo e sottile, cilindrico, assottigliantesi molto gradual
mente verso l'estremita anteriore. La cuticola, finemente striata tra
sversalmente, e spessa 1,5-2 fJ,m lungo tutto il corpo, eccetto nella 
regione labiale e vulvare, dove misura intorno a 3 fJ,m, e nella regione 
anale, dove ha uno spessore di 4 fJ,m. La regione labiale e espansa, 
arrotondata ai bordi ed appiattita frontalmente, alta 5-6 fJ,m e sepa
rata dal resto del corpo da un'ampia depressione. Le tasche anfidiali 
sono molto lunghe; raggiungono quasi l'anello guida e sono pili 0 

menD profondamente ed asimmetricamente bilobate. Odontostilo, 
odontoforo e guaina guida sono tipici del genere. II bulbo bas ale del
l'esofago dorilaimoide occupa circa 1/4 della lunghezza totale del
l'organo. La vulva e situata in posizione leggermente anteriore rispetto 
alIa parte centrale del corpo. Le gonadi so no anfidelfiche e gli ovari, 
ripiegati verso la vagina, sono preceduti da lunghi uteri separati dal
l'ovidutto da un robusto sfintere. La porzione prerettale dell'intestino 
eben evidente ed il retto ha un lunghezza pari al diametro del corpo 
all'altezza dell'ano. La coda, conoide, convessa dorsalmente e con 
l'estremita arrotondata, porta su ciascuno dei lati due pori. 

I maschi non sono stati rinvenuti nelle nostre popolazioni. 
I caratteri morfobiometrici delle popolazioni pugliesi di L. euony

mus non differiscono da quelli rilevabili nella descrizione originale 
(Mali e Hooper, 1974). 

Longidorus euonymus e stato rinvenuto anche in provincia di 
Brindisi nella rizosfera di Vite, ed in provincia di Taranto nella 
rizosfera di Olivo (Tab. VI), mai in provincia di Bari (Fig. 1). Esso 
sembra essere pili comune nei terreni sabbiosi eben drenati, dove e 
presente in cariche elevate, sempre in associazione con colture ar
boree 0 piante perenni. 
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Tab. V - Caratteri biometrici di tre popolazioni pugliesi di L. euonymus. 

H a bit at Rizosfera d i Vi t e 

Loealita Squinzano tLeecel Otranto (Leece) S. Severo (Foggia) 

n 15 ~ ~ 14 ~ ~ 11 ~ ~ 

L mm 6,9 (6,4-7,7) 6,8 (6,3-7,4) 6,9 (6-7,8) 

a 163 (149-173) 158 (148-169) 163 (156-180) 

b 29,1 (25,5-37,3) 17,6 (13,9-24,1) 16,5 (15,0-18,2) 

c 145 (126-179) 144 (120-161) 175 (142-201 ) 

c' 1,5 (1,2-1,7) 1,4 (1,3-1,7) 1,2 (1,1-1,4) 

V 46 (44-48) 48 (46-50) 48 (46-49) 

Odontostilo [Lm 86 (84-92) 86 (78-103) 84 (82-87) 

Odontoforo [Lm 58 (52-63) 56 (49-62) 52 (47-60) 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale [Lm 28 (26-33) 29 (28-30) 28 (27-29) 

Lunghezza della coda [Lm 45 (41-55) 47 (41-53) 40 (35-51) 

J [Lm 10 (8-11 ) 10 (9-11) 11 (9-13) 

Diametro del corpo alla regione delle labbra [Lm 14 (13-15) 13 (13-14) 12 (11-13) 

Diametro del corpo all'altezza dell'ancllo guida [Lm 20 (19-21) 20 (19-21) 18 (17-19) 

Diametro del corpo alia base dell'esofago [Lm 36 (34-39) 37 (35-41 ) 36 (33-41) 

Diametro del corpo all'altezza della vulva [Lm 42 (37-43) 43 (41-47) 42 (39-44) 

Diametro del corpo all'altezza dell'ano [Lm 33 (31-35) 32 (31-35) 33 (27-37) 

Diametro del corpo all'inizio della porzionc ialina della coda [Lm 21 (18-23) 19 (18-20) 22 (18-25) 



Tab. VI - Localita pugliesi e piante nella cui rizosfera sono stati rinvenuti esem
plari di L. euonymus. 

Provincia Localita Pianta 

Brindisi Mesagne Vite 

San Pietro Vernotico Vite 

Foggia San Severo Vite 

Leece Cutrofiano Albicocco 

Gallipoli Olivo 

Maglie Vite 

Nardo Phlomis sp. 

Otranto Fico, Olivo, Vite 
Palmariggi Vite 

Squinzano Vite 

Surbo Vite 

Torre Lapillo Vite 

Taranto Conca d'Oro Olivo 

LONGIDORUS IUGLANDIS Roca, Lamberti et Agostinelli, 1985 
(Fig. 3 I e L) 

I caratteri biometrici di una popolazione rinvenuta nella rizo
sfera di piante di Noce a Ruvo di Puglia, Bari, sono esposti nella 
Tabella VII. 

L'habitus delle femmine morte e ricurvo ventralmente a forma 
di C piu 0 menD chiusa, fino a formare una spirale singola. II corpo 
e robusto, cilindrico, assottigliantesi verso l'estremita anteriore, for
nito lateralmente, per tutta la sua lunghezza, da una fila di pori; 
due pori in posizione dorsale e due in posizione ventrale sono pre
senti nella regione dell'odontostilo. La cuticola e striata finemente 
in senso trasversale ed ha uno spessore medio, lungo tutto il corpo, 
di 4-5 [J.m, eccetto all'estremita posteriore, dove misura 8,5-9 [J.m im
mediatamente dopo l'ano. La regione labiale e continua con il resto 
del corpo, arrotondata ai margini e leggermente concava frontal-
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Tab. VII - Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di L. iuglandis. 

n 

L mm 

a 

b 

c 

c' 

V 

Odontostilo [Lm 

Odontoforo [Lm 

Habitat 

L 0 cal i tit 

Distanza dell'anello guida dall'apertura 
orale [Lm 

Lunghezza della coda [Lm 

J [Lm 

Diametro del corpo alIa regione delle 
labbra [Lm 

Diametro del corpo all'altezza dell'anel-
10 guida [Lm 

Diametro del corpo alIa base dell'eso
[ago [Lm 

Diametro del corpo all'altezza della 
vulva [Lm 

Diametro massimo del corpo [Lm 

Diametro del corpo all'altezza dell'ano [Lm 

Diametro del corpo all'inizio della por-
zione ialina della coda [Lm 

Spicule [Lm 

Rizosfera di Noce 

Ruvo (Baril 

16 <;J <;J 

7,1 (5,9-8,3) 

88 (73-96) 

13,4 (11,5-16,5) 

188 (154-222) 

0,7 (0,6-0,7) 

55 (51-57) 

120 (112-128) 

76 (71-80) 

36 (31-41) 

38 (33-41) 

16 (13-18) 

15 (14-16) 

32 (28-35) 

65 (58-73) 

82 (66-98) 

55 (51-62) 

43 (39-46) 

6 a a 
7,4 (6,6-8,2) 

88 (84-97) 

14 (12,5-15,4) 

188 (164-229) 

0,7 (0,7-0,8) 

119 (116-126) 

82 (78-85) 

38 (35-40) 

40 (36-42) 

15 (13-16) 

16 (15-17) 

34 (32-35) 

67 (65-69) 

84 (78-88) 

53 (49-56) 

35 (31-38) 

95 (93-99) 

mente. Le tasche anfidiali sono larghe con base pili 0 menD asim
metricamente bilobata. L'odontostilo, ben robusto, l'odontoforo e la 
guaina guida sono tipici del genere. II bulbo basale dell'esofago do
rilaimoide occupa circa un terzo della lunghezza dell'intero organo. 
La vulva e situata in posizione leggermente posteriore alIa meta della 
lunghezza del corpo. Le gonadi sono anfidelfiche e gli ovari, prece-
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duti da uteri ben sviluppati, separati dall'ovidutto da uno stretto 
sfintere, sono ripiegati verso la vagina. La porzione prerettale dell'in
testino eben visibile ed il retto ha una lunghezza di circa i 2/3 del 
diametro del corpo all'altezza dell'ano. La coda e corta, ampiamente 
arrotondata all'estremita, e porta su ciascun lato due pori. 

I maschi sono abbondanti nella nostra popolazione. Essi sono, 
per i caratteri morfometrici, pressocche identici all'altro sesso; la 
regione posteriore del corpo e perC> marcatamente pili arcuata che 
non nella femmina. I testicoli so no ben sviluppati ed in apparenza 
funzionali poiche pieni di spermi nella loro porzione germinale. Le 
spicole sono robuste, ben sclerotizzate, fiancheggiate da due pezzi 
guida laterali. La coppia adanale di supplementi e preceduta da una 
serie di 11-14 supplementi situati in posizione ventromediana. La coda, 
convessa dorsalmente con una leggera concavita ventrale, e arroton
data all'estremita e porta due paia di pori laterali. 

Longidorus iuglandis e stato trovato anche a Corato, Bari, sem
pre nella rizosfera di piante di Noce (Fig. 1). 

LONGIDORUS MOESICUS Lamberti, Choleva et Agostinelli, 1983 
(Fig. 3 G e H) 

I caratteri biometrici di quattro popolazioni rinvenute ad Otranto 
ed a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, a Terlizzi, in 
provincia di Bari ed a Massafra, in provincia di Taranto, sono ripor
tati nella Tabella VIII. 

II corpo delle femmine morte e ripiegato ventralmente a for
mare una spirale singola. Esso e cilindrico, assottigliantesi molto gra
dualmente verso l'estremita anteriore. Lateralmente, nei cordoni ipo
dermici, sono visibili delle strutture ghiandolari. La cuticola e striata 
molto finemente in senso trasversale. Essa e spessa circa 3 [Lm lungo 
tutto il corpo, eccetto all'estremita anteriore, immediatamente prima 
della regione labiale, e nella regione anale, dove in ambo i casi ha uno 
spessore di 4-5 [Lm. La regione labiale e continua con il resto del 
corpo ed arrotondata frontalmente. Le tasche anfidiali, estese fino 
a superare la meta della distanza tra l'anello guida e l'estremita ante
riore del corpo, hanno base asimmetricamente bilobata. L'odonto
stilo sottile, l'odontoforo e la guaina guida sono tipici del genere. 
L' esofago dorilaimoide ha un bulbo basale che occupa circa 1/4 
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Tab. VIII - Caratteri biometrici di quattro popoZazioni pug/iesi di L. moesicus. 

R i z 0 s fe r a d i 
H a bit a t 

Rovo Pomodoro Rosa Olivo 

Loealita Otranto ILeece) S. Pancrazio Salentinu 
Terlizzi, Baril Massafra (Taranto I (Brindisi 

n 20 ~ ~ 10 ~ ~ 8 ~ ~ 1O~~ 
L mm 7,2 (6,2-7,9) 7,1 (6,6-7,7) 6,4 (6,0-7,1) 6,6 (6,0-7,4) 
a 131 ( 109-150) 126 (112-143) 120 ( 111-132) 128 (113-137) 
b 16,9 (14,6-21,5) 15,8 (13,1-16,8) 16,3 (13,5-18,8) 16,4 (14,0-19,0) 
c 200 (168-227) 206 (174-263) 223 (179-346) 208 (182-239) 
c' 0,95 (0,8-1,0) 0,8 (0,6-1,0) 0,8 (0,6-0,9) 0,8 (0,7-0,9) 
V 51 (47-53) 51 (48-54) 53 (50-56) 52 (50-53) 
Odontostilo [Lm 112 (108-119) 113 ( 108-117) 109 (106-112) 108 (105-115) 
Odontoforo [Lm 61 (52-67) 57 (52-61 ) 56 (52-62) 54 (50-60) 
Distanza dell'anello guida dall'apertura orale [Lm 34 (31-36) 33 (27-37) 32 (30-33) 30 (23-34) 
Lunghezza della coda [Lm 35 (31-37) 35 (28-37) 30 (21-34) 32 (28-35) 
J [Lm 11,5 (10-12) 11 (10-12) 10 (9-11) 12 (11-15) 
Diametro del corpo alIa regione delle labbra [Lm 12,5 (12-13) 13 (11-13) 13 (12-14) 13 (12-14) 
Diametro del corpo all'altezza delI'anello guida [Lm 24 (22-27) 24 (23-25) 26 (25-28) 24 (23-27) 
Diametro del corpo alia base dell'esofago [Lm 44 (41-50) 47 (43-54) 46 (44-49) 44 (41-48) 
Diametro del corpo all'altezza della vulva [Lm 52 (48-60) 57 (53-66) 54 (52-58) 52 (46-56) 
Diametro del corpo all'aItezza delI'ano [Lm 38 (34-41) 41 (31\-47) 38 (36-41 ) 39 (34-45) 
Diametro del corpo all'inizio della porzione ialina 

della coda [Lm 25 (21-31) 26 (23-32) 27 (23-30) 27 (24-34) 



della sua lunghezza totale. La vulva e situata a circa meta della lun
ghezza del corpo e Ie gonadi sono anfidelfiche. Gli ovari, ripiegati 
verso la vagina, sono preceduti da uteri ben muscolarizzati, separati 
dall'ovidutto da un robusto sfintere. La porzione prerettale dell'in
testino e molto lunga ed il retto ha una lunghezza pari circa a 2/3 
del diametro del corpo all'altezza dell'ano. La coda conoide, legger
mente convessa dorsalmente, ha l'estremita arrotondata e porta due 
paia di pori laterali. 

II maschio di questa specie non e mai stato trovato nelle popola
zioni pugliesi. 

Le popolazioni pugliesi di L. moesicus non differiscono biome
tricalmente da quelle bulgare descritte da Lamberti et al. (1983) nella 
descrizione originale. 

Longidorus moesicus e stato rinvenuto nella rizosfera di Vite, 
Rovo, Pomodoro e Rosa, talvolta in popolazioni con densita elevate. 
£. presente in quasi tutta la Puglia, associato con varie piante le
gnose, tuttavia, esso e meno frequente neUe provincie di Bari e Brin
disi (Tab. IX) e non e mai stato trovato in quell a di Foggia (Fig. 1). 

l. 

2. 

Chiave all'identificazione delle speCle di Longidorus rinvenute 
in Puglia 

Regione labiale continua col resto del corpo 

Regione labiale distinta dal resto del corpo 

Corpo sottile, valore di 'a 
, 

120 ed oltre 

Corpo pili tozzo, val ore di ' a ' inferiore a 100 

L. moesicus 

L. iuglandis 

2 

3 

3. Lunghezza media dell'odontostilo inferiore a lOO!-Lm L. euonymus 

Lunghezza media dell'odontostilo superiore a 100 !-Lm 4 

4. Coda corta con estremita arrotondata, val ore medio 

di ' c ' superiore a 200 L. edmundsi 

Coda pili lunga con estremita quasi appuntita, valore 
medio di ' c ' inferiore a 200 L. apulus 
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Fig. 3 - Regione anteriore (1) e posteriore (2) delle femmine di: A e B) Longidorus apulus; C e D) L. euonymus; E e F) 
L. edmundsi; G e H) L. moesicus; I e L) L. iuglandis. 



Tab. IX . Lacalita pugliesi e piante nella cui rizasfera sana stati rinvenuti esem· 
plari di L. moesicus. 

Provincia 

Bari 

Brindisi 

Lecce 

Taranto 

Localitil 

Terlizzi 

Ceglie Messapico 

San Pancrazio Salentino 

San Vito dei Normanni 

Maglie 

Nardo 

Otranto 

San Ligorio 

Taviano 

Tiggiano 

Massafra 

Pulsano 

Sava 

Pianta 

Rosa 

Vite 

Fico, Pomodoro, Rovo, 
Vite 

Vite 

Olivo 

Agave, Pero 

Quercia, Rovo, Vite 

Olivo 

Vite 

Fico 

Olivo 

Olivo 

Vite 

XIPHINEMA BREVICOLLE Lordello et Da Costa, 1961 
(Fig. 4 E e F) 

I caratteri biometrici di una popolazione di X. brevicolle rin
venuta a Tiggiano, Lecce, nella rizosfera di Vite, sono esposti nella 
Tabella X. 

L'habitus della femmina morta e a C molto chiusa, a formare 
una spirale singola. II corpo, cilindrico, si assottiglia gradual mente 
verso l'estremita anteriore. Nei cordoni ipodermici laterali sono evi
denti dei corpi ghiandolari. La cuticola, finemente striata trasversal
mente, e spes sa 2,5·3 !-Lm lungo tutto il corpo, eccetto nella regione 
caudale, dove ha uno spes sore intorno a 7 !-Lm. La regione labiale, 
separata dal resto del corpo da una leggera incisione, e arrotondata 
frontalmente. Le tasche anfidiali a staffa capovolta, l'odontostilo, 
l'odontoforo a flange, la guaina guida con doppio anello e l'esofago 
dorilaimoide sono tipici del genere. La vulva e situata alIa meta della 
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Tab. X - Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di Xiphinerna brevicolle. 

n 

L rnrn 

a 

b 

c 

c' 

V 

Odontostilo >Lrn 

Odontoforo >Lrn 

H a b i I a I 

Localila 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale >Lrn 

Lunghezza della coda [Lrn 

J >Lrn 

Diarnetro del corpo alIa regione delle lab bra >Lrn 

Diarnetro del corpo alI'altezza delI'anelIo guida >Lrn 

Diarnctro del corpo alia base dell'esofago >Lrn 

Diarnetro del corpo all'altezza della vulva >Lm 

Diarnctro del corpo alI'altezza dell'ano >Lm 

Diamctro del corpo all'inizio della porzione ialina della coda 

Rizosfera di Vile 

Tiggiano ,Leece) 

----

10 Cjl Cjl 

2,4 (2,2-2,5) 

46 (42-57) 

7,3 (6,8-8,0) 

87 (63-103) 

0,9 (0,8-1,0) 

50 (48-53) 

91 (84-96) 

56 (52-64) 

77 (71-82) 

26 (24-32) 

12 (1O-l3) 

14 (12,5-15 ) 

32 (29-35) 

40 (38-42) 

49 (45-52) 

30 (28-32) 

>Lrn 21 (19-22) 
---~-- ----

lunghezza del corpo e Ie gonadi sana anfidelfiche con gli ovari, npIe
gati verso la vagina, preceduti da brevi uteri separati dall'ovidutto 
per mezzo di uno sfintere. La porzione prerettale dell'intestino eben 
visibile e la lunghezza del retta e pili 0 menu pari al diametro del 
corpo all'altezza dell'ano. La coda e conoide, corta, con termine 
smussato, dotata di due paia di pori laterali. 

II maschio, molto raro, non e statu mai trovato in Puglia. 
Le popolazioni pugliesi di X. brevicolle non differiscono, per i 

caratteri morfometrici, da altre popolazioni rinvenute in Italia (Mar
telli e Lamberti, 1967) e dalla descrizione di Lordello e Da Costa 
(1961). Questa specie e stata rinvenuta anche in provincia di Bari, 
a Corato, nella rizosfera di Mandorlo e a Terlizzi, nella rizosfera di 
Rovo (Fig. 2). 
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XIPHINEMA INDEX Thorne et Allen, 1950 
(Fig. 4 G e H) 

I caratteri biometrici di una popolazione di questa specie trovata 
In un vigneto a Rutigliano, in provincia di Bari, sono esposti nella 
Tabella XI. 

Le femmine morte hanno habitus a C molto aperta. II corpo e 
cilindrico assottigliantesi piuttosto bruscamente in prossimita del
l'estremita anteriore. La cuticola, finemente striata trasversalmente, 
ha uno spes sore di 3 [Lm lungo il corpo per ispessirsi intorno a 4 [Lm 
nella regione postlabiale ed a circa 7 [Lm in quella caudale. La re
gione labiale e distinta dal resto del corpo da una leggera depres
sione ed e arrotondata frontalmente. Tasche anfidiali, odontostilo, 
odontoforo, guaina guida ed esofago sono tipici del genere. La vulva 
e in posizione anteriore alIa meta del corpo, Ie gonadi so no anfidel
fiche con ovari ripiegati verso la vagina. Gli uteri sono mediamente svi
luppati e separati dall' ovidutto da uno sfintere. L'intestino retto ha 
una lunghezza pari al diametro del corpo all'altezza dell'ano. La coda 
e arrotondata, dotata di un pronunciato mucrone terminale, lungo 
8-12 [Lm, che pero in qualche esemplare e mancante, ed e provvista di 
3 paia di pori laterali. 

II maschio e stato trovato raramente. 
Gli aspetti morfologici delle popolazioni pugliesi di X. index non 

differiscono sostanzialmente da quelli di altre popolazioni italiane e 
da quelli della descrizione originale (Thorne e Allen, 1950). 

Xiphinema index e una specie molto diffusa in Puglia (Lamberti 
e Martelli, 1965), presente in tutte Ie provincie (Fig. 2). La sua pre
senza frequente nella rizosfera di Viti con sintomi del virus dell'ar
ricciamento e del giallume infettivi, spes so in cariche elevate, co
stituisce un grave pericolo per la diffusione del virus stesso. Questa 
specie, che per la riproduzione non richiede particolari condizioni 
pedoclimatiche (Prota, 1970; Coiro e Lamberti, 1978), e presente in 
una vasta gamma di terreni, rna di solito quasi esclusivamente in 
vigneti 0 nella rizosfera di pi ante di Fico (Tab. XII), dove puo rag
giungere dens ita di popolazione molto elevate. In molti casi, specie 
in vigneti, e stata notata la presenza contemporanea di X. index e 
X. italiae e/o X. pachtaicum. 
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Fig. 4 - Regione anteriore (1) e posteriore (2) delle femmine di: A e B) Xiphinema italiae; C e D) X. pachtaicum; E e F) 
X. brevicolle; G e H) X index; I e L) X. vuittenezi; MeN) X. ingens. 



Tab. XI . Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di X. index. 

n 
L mm 
a 
b 
c 
c' 
V 
Odontostilo [J.m 
Odontoforo [J.m 

Habitat 

L 0 cal i t it 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale [J.m 
Lunghezza della coda [J.m 
J [J.m 
Diametro del corpo alla regione delle labbra [J.m 
Diametro del corpo all'altezza dell'anello guida [J.m 
Diametro del corpo alla base dell'esofago [J.m 
Diametro del corpo all'altezza della vulva [J.m 
Diametro del corpo all'altezza dell'ano [J.m 
Diametro del corpo all'inizio della porzione ialina della coda 

Rizosfera di Vite 

Rutigliano ,Bari) 

10 <j? <j? 

3,0 (2,7·3,3) 
55 (47·66) 
6,9 (6,2·7,8) 

77 (61·87) 
0,9 (0,8·1,1) 

40 (39-42) 
128 (120·133) 
72 (64·80) 

115 (102·120) 
37 (35-42) 
15 (14·17) 
13 (12·13) 
38 (36-41) 
45 (41-48) 
51 (49·53) 
39 (36-41) 

[J.m 22 (19·23) 

Tab. XII . Localita pugliesi e piante nella cui rizosfera sono stati rinvenuti esem· 
plari di X. index. 

Provincia 

Bari 

Localitit 

Adelfia 
Andria 
Bari 
Bisceglie 
Canosa 
Casamassima 
Castel del Monte 
Castellana 
Conversano 
Corato 
Gioia del Colle 
Locorotondo 
Mariotto 
Minervino 
Modugno 
Mola 
Molfetta 
Monopoli 
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Pianta 

Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Fico 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Fico 
Carciofo, Fico, Vite 
Vite 
Fico 



(segue tabella XII) 

Provincia 

-------- ~---

Brindisi 

Foggia 

Lecce 

Taranto 

LocaHta 

Mungivacca 
Noci 
Noicattaro 
Palo 
Polignano 
Putignano 
Rutigliano 
Ruvo 
Santeramo 
Torre a Mare 
Triggiano 
Turi 
Valenzano 

Ceglie Messapico 
Francavilla Fontana 
Mesagne 
San Pancrazio Salentino 
San Pietro Vernotico 
San Vito dei Normanni 
Torre Canne 
Tuturano 

Cerignola 
Foggia 
Margherita di Savoia 
Orta Nova 
San Ferdinando 
San Paolo Civitate 
San Severo 
Trinitapoli 

Alessano 
Campi Salentina 
Maglie 
~ard6 
Otranto 
Porto Cesario 
Presicce 
Ruffano 
San Cataldo 
Tiggiano 
Ugento 

Ginosa 
Grottaglie 
Martina Franca 
Montemesola 
Mottol2_ 
Pulsano 
Sava 
Taranto 
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Pianta 

Vite 
Fico 
Vite 
Noce 
Fico 
Fico 
Carrubo, Vite 
Vite 
Vite 
Fico 
Vite 
Vite 
Vite 

Fico 
Vite 
Vite 
Fico 
Vite 
Vite 
Tamerici 
Pesco 

Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 
Vite 

Vite 
Vite 
Vite 
Fico, Pesco, Vite 
Vite 
Vite 
Fico 
Fico 
Pino 
Mandorlo, Olivo 
Fico 

Fico 
Vite 
Vite 
Vite 
Fico 
Vite 
Vite 
Vite 



XIPHINEMA INGENS Luc et Dalmasso, 1964 
(Fig. 4 MeN) 

I caratteri biometrici di una popolazione di X. ingens, rinvenuta 
a Modugno, Bari, nella rizosfera di Olivo, sono riportati nella Ta
bella XIII. 

L'habitus delle femmine morte e a C molto aperta, il corpo e 
cilindrico e si assottiglia bruscamente verso l'estremita anteriore. La 
cuticola, striata trasversalmente, e spes sa 4-5 !-Lm lungo tutto il corpo, 
eccetto nella regione postlabiale, dove assume uno spessore di 6 !-Lm 
circa, e nella regione caudale, dove all'altezza dell'ano misura 10-11 
!-Lm. La regione labiale, bombata frontalmente, e separata dal resto del 
corpo da una costrizione. Tasche anfidiali, odontostilo, odontoforo, 
guaina guida ed esofago sono tipici del genere. La vulva e situata 
pili 0 menD alIa meta del corpo, Ie gonadi sono opposte, con ovari 
riflessi verso la vagina, e preceduti da lunghi eben sviluppati uteri 
separati dall'ovidutto da sfinteri dotati di un organo « pseudo Z }} (Gri
maldi-De Zio et al., 1979). La porzione prerettale dell'intestino eben 
evidente ed il retto ha una lunghezza pari al diametro corporeo del
l'ano. La coda e corta, arrotondata, con un abbozzo di mucrone ter
minale e porta 4 0 5 paia di pori laterali. 

I mas chi sono abbastanza comuni e non differiscono morfologi
camente dalle femmine eccetto che per la regione posteriore pili 
ripiegata ventralmente. Le spicole sono massicce ed arcuate, dot ate di 
guide laterali. II paio di supplementi adanali e preceduto da 4-5 sup
plementi disposti in posizione ventromediana. 

I caratteri morfologici degli esemplari di X. ingens rinvenuti in 
Puglia non differiscono da quelli di altre popolazioni locali preceden
temente descritte (Martelli e Lamberti, 1967) ne da quelli della de
scrizione originale (Luc e Dalmasso, 1964). 

X iphinema ingens non e una specie molto diffusa in Puglia; tut
tavia la sua presenza e stata rilevata in provincia di Bari, nella rizo
sfera di Vite, Fico, Mandorlo e Noce, in provincia di Taranto, nella 
rizosfera di Vite e di Olivo, e nella penisola Salentina, nella rizosfera 
di Fico (Tab. XIV, Fig. 2). 
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Tab. XIII - Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di X. ingens. 

n 

L mm 
a 
b 
c 
c' 
V 

Odontostilo [Lm 
Odontoforo [Lm 

Habitat 

Localitit 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale [Lm 
Lunghezza della coda [Lm 
J [Lm 
Diametro del corpo alia regione delle lab bra [Lm 
Diametro del corpo all'altezza dell'anello guida [Lm 
Diametro del corpo alia base dell'esofago [Lm 
Diametro del corpo all'altezza della vulva [Lm 
Diametro del corpo all'altezza dell'ano [Lm 
Diametro del corpo all'inizio della porzione ialina della coda [Lm 

Rizosfera di Olivo 

Modugno (Bari) 

5 <jl <jl 

5,4 (5,0-5,7) 

72 (67-80) 

9,7 (9,1-10,8) 

139 (128-155) 

0,7 (0,6-0,8) 

48 (47-49) 

163 (158-170) 

91 (88-98) 

145 (144-148) 

39 (37-40) 

12 (11-12) 

15 (15-15) 

52 (47-58) 

63 (56-68) 

75 (62-87) 

54 (48-57) 

37 (35-39) 

Tab. XIV - Localita pugliesi e piante nella cui rizosfera sana stati rinvenuti esem
plari di X. ingens. 

Provincia Localitil Pianta 
- ._- ---~ ---~ ---.-~. -- ----

Bari Mola Olivo 
Palo Noce 
Rutigliano Olivo, Vite 
Sannicandro Noce, Vite 
Torre Tresca Mandorlo 

Leece Alessano Fico 

Taranto Maruggio Rovo 
Sava Olivo, Vite 
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XIPHINEMA ITALIAE Meyl, 1953 
(Fig. 4 A e B) 

I caratteri biometrici di una popolazione di questa specie rin
venuta a Nardo, Lecce, nella rizosfera di Nespolo sono riportati nella 
Tabella xv. 

L'habitus delle femmine morte e quasi rettilineo, nei primi due 
terzi del corpo, per arcuarsi ventralmente nella regione posteriore. 
II corpo e cilindrico, affusolato gradualmente verso Ie estremita. La 
cuticola, segnata trasversalmente da fini striature, e spessa circa 2 
[lm lungo tutto il corpo, tranne nella regione anale, dove assume uno 
spes sore di 5-6 [lm. La regione labiale e espansa, ben distinta dal resto 
del corpo. Le tasche anfidiali, l'odontostilo, l'odontoforo, la guaina 
guida e l'esofago sono tipici del genere. La vulva e in posizione ante
riore alIa meta del corpo e Ie gonadi sono opposte con ovari ripie
gati verso la vagina. Gli uteri, allungati, sono separati dall'ovidutto 
da uno sfintere. La porzione prerettale dell'intestino e evidente ed il 
retto misura circa quanta il diametro corporeo all'ano. La coda e 
lunga, falciforme, provvista di tre paia di pori laterali. 

I mas chi sono molto rari e non differiscono sostanzialmente dal
l'aspetto delle femmine se si eccettua il fatto che la regione posteriore 
del corpo e leggermente pili arcuata ventralmente. I testicoli sono 
ben sviluppati e Ie spicole sono ben sclerotizzate e con due pezzi guida. 
II paio adanale di supplementi e preceduto da una fila di 3-4 sup
plementi in posizione ventromediana. La coda e digitata. 

I caratteri morfometrici delle popolazioni pugliesi di questa spe
cie non differiscono sostanzialmente da quelli riportati per altre po
polazioni italiane (Martelli e Lamberti, 1967; Prota et at., 1971; Lam
bertie D'Errico, 1980) se si eccettua il fatto che alcune popolazioni 
hanno spesso numerosi individui con la lunghezza del corpo media
mente inferiore alIa norma che per Ie popolazioni italiane e mediter
ranee, si aggira intorno ai 3 mm (Martelli e Lamberti, 1967). 

La capacita vettrice di X. italiae nei confronti del virus del 
complesso dell'arricciamento infettivo della vite (Cohn et al., 1970) e 
stata ripetutamente controllata in prove di trasmissione effettuate 
con viti indicatrici ed ospiti erbacei usati come piante esca. Le po
polazioni pugliesi saggiate non hanno tuttavia mai dato esito postivo. 

Xiphinema italiae e diffuso in tutta la regione (Tab. XVI, Fig. 2) 
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Tab. XV - Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di X. italiae. 

n 
L mm 
a 
b 
c 
c' 
V 
Odontostilo IJ.m 
Odontoforo IJ.m 

Habitat 

L 0 cal i t il 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale IJ.m 
Lunghezza della coda IJ.m 
J IJ.m 
Diametro del corpo alIa regione delle labbra IJ.m 
Diametro del corpo all'altezza dell'anello guida IJ.m 
Diametro del corpo alIa base dell'esofago IJ.m 
Diametro del corpo all'altezza della vulva IJ.m 
Diametro del corpo all'altezza dell'ano IJ.m 

Rizosfera di Nespolo 

Nardo (Leece I 

5 !j?!j? 

2,7 (2,3-3,3) 
83 (75-96) 
6,9 (6,4-8,0) 

37 (32-42) 
3,5 (3,3-3,5) 

44 (43-46) 
94 (91-99) 
58 (56-64) 
90 (85-98) 
76 (71-80) 
12 (11-13) 
11 (11-11) 
25 (24-26) 
30 (28-32) 
34 (32-35) 
23 (21-24) 

Diametro del corpo all'inizio della porzione ialina della coda IJ.m 7 (7-7) 

Tab. XVI - Localita pugliesi e piante nella cui rimsfera sono stati rinvenuti 
esemplari di X. italiae. 

Provincia Locali!iJ Pian!a 

Bari Barletta Noce 
Bisceglie Vite 
Bitonto Noce 
Canosa Vite 
Cora to Ciliegio, Noce, Vite 
Gioia del Colle Noce 
Giovinazzo Vite 
Modugno Vite 
Mungivacca Vite 
Poggiorsini Vite 
Polignano Fico 
Rutigliano Vite 
Ruvo Vite 
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segue tab, XVI 

Provincia 

Brindisi 

Foggia 

Lecce 

Taranto 

Locali!a 

Spinazzola 
Triggiano 
Valenzano 

Apani 
Rosa Marina 

Foggia 
Manfredonia 
Rodi Garganico 
San Severo 
Trinitapoli 

Alimini 
Campi Salentina 
Cutrofiano 
Gallipoli 
Lecce 
Martano 
Melendugno 
Monteroni 
Nardo 

Novoli 
Otranto 

San Cataldo 
Santa Maria di Leuca 
Squinzano 
Taviano 
Tiggiano 
Tricase 
Torre dell'Orso 
Torre Lapillo 
Vernole 

Castellaneta 
Conca d'Oro 
Manduria 
Maruggio 
Massafra 
Pulsano 
Sava 
Taranto 
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Pianta 

Asfodelo 
Vite 
Vite 

Carciofo 
Rosmarino 

Olivo 
Olivo 
Olivo 
Vite 
Carciofo 

Pepe 
Vite 
Albicocco, Vite 
Pino 
Fico, Tabacco 
Graminacee 
Olivo 
Fico 
Cotogno, Nespolo, 
Pesco, Quercia 
Olivo 
Acacia, Fico, Olivo, 
Pino, Vite 
Cipresso, Pino 
Fico 
Vite 
Vite 
Kaki, Olivo, Vite 
Olivo 
Olivo 
Olivo 
Olivo 

Olivo 
Olivo 
Olivo 
Olivo 
Vitc 
Vite 
Olivo, Vi!e 
Olivo 



ed e presente in cariche piuttosto elevate in terreni sciolti, nella 
rizosfera di Vite, Olivo, Noce e Mandorlo. Cariche pili modeste sono 
state osservate in associazione con altre colture ed in terreni pili 
compatti. 

XIPHINEMA PACHTAICUM (Tulaganov, 1938) Kirjanova, 1951 
(Fig. 4 C e D) 

I caratteri biometrici di una popolazione di X. pachtaicum rin
venuta a Bari nella rizosfera di Olivo sono esposti nella Tabella XVII. 

L'habitus delle femmine morte e a spirale pili 0 meno aperta, 
il corpo e cilindrico assottigliantesi molto gradual mente verso l'estre
mita anteriore e pili bruscamente nella regione terminale, verso la 
estremita posteriore. La cuticola ha uno spessore medio, lungo tutto 
il corpo, di 1,5-2 [.tm, per ispessirsi fino a 4-5 [.tm all'altezza dell'ano. 
La regione labiale e espansa eben distinta dal resto del corpo. 
Tasche anfidiali, odontostilo, odontoforo, guaina guida ed esofago 
sono tipici del genere. La vulva e posteriore alla meta del corpo e Ie 
gonadi sono opposte e riflesse verso la vagina. Gli ovari sono prece
duti da uteri di modeste dimensioni, separati dall'ovidutto da uno 
sfintere poco sviluppato. La regione prerettale dell'intestino non e 
sempre visibile; il retto misura circa 2/3 del diametro del corpo al
l'altezza dell'ano. La coda e conoide convessa dorsalmente, appuntita 
all'estremita e provvista di due paia di pori laterali. 

II maschio di questa specie e molto raro. 
I pochi esemplari rinvenuti, forse una decina in 20 anni, sono 

morfologicamente simili alIa femmina, con la regione posteriore, 
perC>, maggiormente arcuata ventralmente e con l'estremita della coda 
pscudodigitata. I testicoli sono ben sviluppati, con moIti spermi nella 
regione germinale e Ie spicole, piccole, sono arcuate ventralmente e 
ben sclerotizzate. II paio di supplementi adanali e preceduto da 3-5 
supplementi in posizione ventromediana. 

Non sono state riJevate differenze significative nei caratteri mor
fometrici tra popolazioni pugliesi e popolazioni mediterranee di X. 
pachtaicum. 

Xiphinema pachtaicum e una specie molto comune e diffusa in 
Puglia. Non e riportata sulla cartina in quanta essa e stata rinvenuta 
praticamente in ogni localita campionata, nella rizosfera di molte 
piante coltivate, erbacee ed arboree, in boschi, in pascoli, sulle dune 
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Tab. XVII - Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di X. pachtaicum. 

n 

L mm 
a 
b 

c 
c' 

V 
Odontostilo !-Lm 
Odontoforo !-Lm 

H a bit a t 

Localitit 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale !-Lm 
Lunghezza della coda !-Lm 

J !-Lm 
Diametro del corpo alla regione delle labbra !-Lm 
Diametro del corpo all'altezza dell'anello guida !-Lm 
Diametro del corpo alIa base delI'esofago !-Lm 
Diametro del corpo all'aItezza della vulva !-Lm 
Diametro del corpo all'altezza dell'ano !-Lm 
Diametro del corpo all'inizio della porzione ialina della coda !-Lm 

Rizosfera di Olivo 

Bari 

10 ~ ~ 

1,8 (1,7-2,1) 

61 (56-66) 

6,5 (5,5-7,4) 

66 (59-73) 

1,6 (1,5-1,9) 

56 (51-59) 

79 (71-87) 

46 (40-48) 

71 (65-74) 

28 (23-31) 

8 (6,5-10) 

8,0 (7,5-8,5) 

20 (19-21) 

26 (23-29) 

30 (27-35) 

17 (16-18) 

8 (6-8,5 ) 

costiere e nella macchia mediterranea ed in terreni di tipo e struttura 
pili varia, dal sabbioso all'argilloso, e in quelli ricchi di so stanza 
organica 0 molto mineralizzati. 

XIPHINEMA VUITTENEZI Luc, Lima, Wei scher et Flegg, 1964 
(Fig. 4 I e L) 

I caratteri biometrici di una popolazione di X. vuittenezi, rinve
nut a a San Cataldo, Lecce, nella rizosfera di Cipresso, sono esposti 
nella Tabella XVIII. 

L'habitus della femmina marta e a C molto aperta. II carpo e 
cilindrico, assottigliantesi gradual mente verso l'estremita anteriore. 
La cuticola, finemente striata trasversalmente, ha uno spessore, lungo 
il corpo, di circa 3 !-Lm. Essa si ispessisce a 4-5 !-Lm nella regione im
mediatamente posteriore aIle labbra ed a 9-12 !-Lm all'altezza dell'ano. 
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Tab. XVIII - Caratteri biometrici di una popolazione pugliese di X. vuittenezi. 

n 

L IDID 
a 
b 

c 
c' 

V 

Odontostilo !-LID 
Odontoforo !-LID 

H a bit at 

Localilil 

Distanza dell'anello guida dall'apertura orale !-LID 
Lunghezza della coda !-LID 

J !-LID 
Diametro del corpo alla regione delle labbra !-Lm 
Diametro del corpo all'altezza dell'anello guida !-Lm 
Diametro del corpo alla base dell'esofago !-Lm 
Diametro del corpo all'altezza della vulva !-Lm 
Diametro del corpo all'altezza dell'ano !-Lm 
Diametro del corpo all'inizio della porzione ialina della coda !-LID 

Rizosfera di 
Cupressus arizonica 

S. Cataldo (Leece' 

10 <jl <jl 

3,4 (3,1-3,6) 

66 (61-71) 

6,8 (6,5-7,1) 

91 (86-98) 

0,9 (0,9-1,0) 

48 (47-50) 

129 (123-132) 

78 (75-81) 

118 (116-123 ) 

37 (36-39) 

10 (9-12) 

14 (13-14) 

38 (38-39) 

46 (45-48) 

52 (51-54) 

38 (37-41) 

20 (18-23) 

La regione labiale e arrotondata frontalmente ed e distinta dal resto 
del corpo da una costrizione. Le tasche anfidiali, l'odontostilo, l'odon
toforo, la guaina guida e l'esofago sono tipici del genere. La vulva 
e situata a circa la meta del corpo e Ie gonadi sono anfidelfiche e 
riflesse verso la vagina. Gli uteri, di dimensioni modeste, sono sepa
rati dall'ovidutto da uno sfintere poco sviluppato. La porzione pre
rettale dell'intestino e visibile e il retto ha una lunghezza pari al 
diametro corporeo all'altezza dell'ano. La coda e corta, arrotondata, 
e dotata di un corto mucrone, 2-4 !-Lm, in posizione centrale. Essa 
porta tre paia di pori laterali. 

I maschi in questa specie sono abbastanza frequenti. Essi so no 
del tutto simili aIle femmine, rna hanno la porzione posteriore del 
corpo pili arcuata ventralmente. I testicoli so no ben sviluppati e 
colmi di spermi nella regione germinale. Le spicole sono robuste, 
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arcuate e fornite di pezzi guida. II paio di supplementi adanali e 
preceduto da 7 supplementi in posizione ventromediana. 

I caratteri morfometrici delle popolazioni pugliesi di X. vuitte
nezi non differiscono da quelli riportati da Luc et al. (1964) nella 
descrizione originale e da Martelli e Lamberti (1967) per popolazioni 
italiane. 

Xiphinema vuittenezi e una specie piuttosto rara in Puglia. Essa 
e stata rinvenuta anche in provincia di Brindisi, a Rosa Marina e 
Specchiolla, nella rizosfera di Phlomis fruticosa. 

Chiave all'identificazione delle specie di Xiphinema rinvenllte in Puglia 

1. Lunghezza del corpo 5 mm ed oltre 
Lunghezza del corpo mai superiore a 4 mm 

2. Coda arrotondata provvista di mucrone 
Coda allungata 0 conoide, senza mucrone 

3. Vulva anteriore alia meta del corpo, V = 38-44 
Vulva circa alla meta del corpo, V = 47-50 

4. Lunghezza della coda superiore a 50 [1m 
Lunghezza della coda inferiore a 40 [Lm 

5. Valore di c' = 1,5-2 
Valore di c' = 0,8-1,1 

C01Ic/usiol1i 

X. 

X. 
X. 

X. 

X. 
X. 

ingens 
2 

3 
4 

index 
vllittenezi 

italiae 
5 

pachtaicum 
brevicolle 

Letteratura precedente riporta la presenza in Puglia anche di 
Xiphinema americanllm Cobb (Lamberti e Raski, 1964), X. medi
terraneum Martelli et Lamberti (Martelli e Lamberti, 1967); Lamberti 
e Martelli, 1971; Roca e Lamberti, 1978) e J,ongidon/s attenuatus 
Hooper (Roca et al., 1975 e 1975 a; Vovlas e Roca, 1975; Taylor et al., 
1976). 

Circa l'identita di X. american lim ampi chiarimenti sono stati 
forniti da Martelli e Lamberti (1967), i quali ritengono improbabile 
la presenza in Europa di questa specie e affermano, dopo attento 
riesame degli esemplari, che Ie popolazioni pugliesi COS! identificate 
altro non sono che X. mediterraneum. Tuttavia X. mediterraneum e 
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stato successivamente sinonimizzato da Siddiqi e Lamberti (1977) con 
X. pachtaicum. Le segnalazioni di X. americanum e X. mediterraneum 
vanno pertanto considerate come X. pachtaicum. 

Pili accurati studi tassonomici sulle popolazioni italiane identifi
cate come L. attenuatus hanno portato alIa conclusione che quelle 
pugliesi rappresentavano per la scienza una specie nuova che e stata 
descritta da Lamberti e Bleve-Zacheo (1977) col binomio di L. apulus. 

Indipendentemente dal numero di specie incontrate, cinque in 
seno al gcnere Longidorus e sei del genere Xiphinema, quest'ultimo 
genere sembra molto pili comune e diffuso in Puglia. 

Le specie di Longidorus so no generalmente concentrate lungo 
Ie fasce costiere sia dell'Adriatico che dello Ionio, rna pili frequenti 
lungo la costa Adriatica. 

La specie pili comune, in seno a questa gcnere, e senza dubbio 
L. uplllliS la cui presenza e segnalata in tutte Ie provincie. Essa e 
stata trovata associata con varie colture arborce ed erbacee sulle quali 
causa varie alterazioni nei tessuti (Bleve-Zacheo et al., 1977, 1977 a; 
1979 e 1982). Particolare preoccupazione deve des tare la sua presenza 
nelle carciofaie dove, oltre a trasmettere iI virus italiano latentc del 
carciofo (AILV) (Roca et al., 1975 a) e probabilmente causa 0 con
causa di depcrimenti dellc piante, di riduzioni delle produzioni e di 
detcrioramenti dclla qualita. 

La seconda specie di Longidorus pill comune e L. euonymus, 
rinvenuto in tutte Ie provincie tranne in quella di Bari. Esso e gene
ralmente associato con Vite cd altre colture arboree alle quali, nei 
terreni sciolti, dove puo raggiungere popolazioni elevate, e senza 
dubbio in grado di arrecarc danni di una certa importanza economica. 

Longidorus moesicus e abbastanza comune ndle provincic di 
Brindisi, Lecce e Taranto, pili raro in quella di Bari cd apparcnte
mente assente in quclla di Foggia. Nulla e noto circa la dannosita 
di questa specie descritta solo recentemente. Tuttavia la sua prcscnza 
in popolazioni elevate nella rizosfcra di viti non deve essere sot
tovalutata. 

Importanza limitata hanno invece L. edmundsi, di cui sono state 
trovate solo due popolazioni (Marghcrita di Savoia, in provincia di 
Foggia e Castellaneta, in provincia di Taranto) e L. iuglandis rinve
nuto solo a Ruvo e Corato (Bari) nella rizosfera di pi ante di Noce. 

Pili uniformemente distribuite nella Regione appaiono invece al
cune specie di X iphinema. 

Xiphinema pachtaicum, come si e gia detto, e onnipresente in 
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popolazioni pili 0 meno dense, in aSSOClaZlOne con tutte Ie colture 
praticate in Puglia. 

Xiphinema index e la seconda specie del genere e della famiglia 
Longidoridae pili diffusa. Esso e presente in tutte Ie zone viticole e 
costituisce un fattore limit ante, tra i pili importanti, della produtti
vita dei vigneti sia di uva da vino che di uva da tavola. Eben noto, 
infatti, che X. index oltre ad essere il vettore naturale del virus del 
complesso dell'arricciamento infettivo della vite, provoca danni di
retti a Vite e Fico (Vovlas et al., 1978; Di Vito et al., 1983) e proba
bilmente ad altre piante da frutto. 

Xiphinema italiae e un'altra specie molto diffusa in Puglia, pre
sente in tutte Ie provincie, associata principalmente con colture ar
boree, rna alcune volte anche con colture erbacee, anche se in den
sita di popolazione inferiori. La sua presenza non e generalmente 
causa di gravi problemi fitosanitari, tuttavia esso e un potenziale ne
mico di alcune colture tra cui la Vite, anche in considerazione del 
fatto che e stato dimostrato sperimentalmente che in Israele e un 
vettore del virus del complesso dell'arricciamento infettivo della Vite 
(Cohn et al., 1970). 

Diffusione limitata ed importanza minore hanno X. ingens, X. 
brevicolle e X. vuittenezi, anche se e nota che il secondo e causa di 
deperimenti di agrumi e Vite in Israele (Cohn e Orion, 1970) ed il 
terzo e comunemente rinvenuto in alte cariche nella rizosfera di Vite 
e di fruttiferi vari nell'Italia settentrionale (Lamberti et al., 1980) ed 
in paesi dell'Europa centrale (Flegg, 1968; Martelli e Sarospataki, 
1969). 

La popolazione trovata a San Cataldo, Leece, sembra causare 
danni di una certa importanza in vivaio di Cipresso (Lamberti e Bot
talico, 1970). 

RIASSUNTO 

E stata condotta un'indagine sulla distribuzione geografica dei nematodi 
Longidoridae in Puglia. Sono state rinvenute cinque specie di Longidorus: 
L. apulus Lamberti et Bleve-Zacheo, 1977, L. edmundsi Hunt et Siddiqi, 1977, 
L. euonymus Mali et Hooper, 1974, L. iuglandis Roca, Lamberti et Agostinelli, 
1985, L. moesicus Lamberti, Choleva et Agostineli, 1983, e sei specie di Xiphinema: 
X. brevicolle Lordello et Da Costa, 1961, X. index Thorne et Allen, 1950, X. inges 
Luc et Dalmasso, 1964, X. italiae Meyl, 1953, X. pachtaicum (Tulaganov, 1938) 
Kirjanova, 1951 e X. vuittenezi Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964. Delle specie 
rinvenute sono forniti i caratteri biometrici corredati da brevi descrizioni. 
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SUMMARY 
The LOllgidoridae (Nematoda, Dorylaimida) of the Italian Regions. l) Apulia. 

A survey of Longidoridae nematodes was carried out in Apulia. Five species 
of LOllgidonls: L. apulus Lamberti et Bleve-Zacheo, 1977, L. edmundsi Hunt et 
Siddiqi, 1977, L. elionYl11us Mali et Hooper, 1974, L. iuglandis Roca, Lamberti et 
Agostinelli, 1985 and L. 1110esicus Lamberti, Choleva et Agostinelli, 1983 and six 
species of Xiphinema: X. brevicolle Lordello et Da Costa, 1961, X. index Thorne 
et Allen, 1950, X. irzgerzs Luc et Dalmasso, 1964, X. italiae Meyl, 1953, X. pachtaicum 
(Tulaganov, 1938) Kirjanova, 1951 and X. vuittenezi Luc, Lima, Wei scher et Flegg, 
1964 were found. Biometrical characters and short descriptions of the species 
encountered are provided. 
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