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di SANDRO ORL ANDO — foto di MARK C ARWARDINE

Sterminate dalla caccia commerciale, le balenottere sono
riapparse nei mari australi. A conferma della capacità

degli ecosistemi di trovare un equilibrio. Se noi ci diamo un limite

NE ABBIAMO ELIMINATE 700 MILA

Una balenottera fotografata nel Golfo della California
(Messico). In 70 anni l’industria delle baleniere ne ha uccise
più di 700 mila nell’Antartico. Ma dall’entrata in vigore della
moratoria sulla caccia commerciale, nel 1986, la specie si sta
riprendendo. E ora arrivano le prime conferme scientifiche.
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D
opo quasi mezzo secolo sono
tornate. Le balenottere comuni
sono riapparse nelle stesse ac-
que dell’oceano Antartico dove
—prima che la caccia commer-
ciale arrivasse quasi a stermi-
narle come specie—erano soli-

te andare a cibarsi. Una ricerca appena pubblicata,
realizzata da un gruppo di biologi marini guidato
da Helena Herr, dell’Università di Amburgo, ha
documentato la presenza di oltre un centinaio di
questi cetacei al largo dell’isola Elephant, circa
500 chilometri a sud di Ushuaia, nella Terra del
Fuoco (Cile). Gli avvistamenti sono stati effettuati
nel corso di due spedizioni della rompighiaccio
tedesca Polarstern, nel 2018 e 2019, e la scoperta
ha una sua importanza perché era da decenni che
non si vedevano balenottere a queste latitudini.
Per l’esattezza dal 1976, quando la Commissione
internazionale fu costretta ad azzerare la quota
prevista per la cattura di questa specie.

DAL NORD ATLANTICO ALL’ANTARTIDE

E pensare che, all’inizio del secolo scorso, nell’e-
misfero australe dovevano essercene ancora più
di 325 mila esemplari. Questi mammiferi marini
— i cetacei sono animali che si sono adattati alla
vita in mare 60 milioni di anni fa, e allattano i
loro cuccioli sott’acqua — prosperavano in par-
ticolare in una zona dell’oceano in cui le correnti
calde dell’Atlanticomeridionale incontrano quelle
fredde dell’Antartico; ed è il loro rimescolamento,
con la conseguente risalita di sostanze nutritive
dal profondo degli abissi, a rendere queste acque
particolarmente fertili e ricche di fitoplancton.
Queste microalghe forniscono sostentamento a
buona parte della faunamarina, a partire dal krill,
cioè quei minuscoli crostacei di cui le balenottere
sono ghiotte. Una balena arriva amangiarne anche
4 tonnellate al giorno, ingurgitando e sputando in
continuazione acqua di mare attraverso i suoi fa-
noni, denti fitti come quelli di un pettine, che trat-
tengono in bocca solo questi piccoli gamberetti.
Si calcola che dal 1904 siano state uccise più di 700
mila balenottere nei mari australi: quell’anno il
capitano norvegese Carl Anton Larsen inaugurò
nella Georgia del sud la prima stazione baleniera
del continente. Fino ad allora erano state Norve-
gia e Scozia il centro dell’industria, ma le balene
cominciavano a scarseggiare a nel Nord Atlantico,
e la caccia si spostò così nell’Antartico. Il grasso di
balena era una merce ricercata per la produzione

di candele, sapone, persino nitroglicerina. Ecco
perché allo scoppio della Prima guerra mondiale,
come racconta lo storico inglese RichardHamblyn
(ne Il mare. Tra natura e cultura, da poco tradotto
da Odoya), la domanda di olio di balena conobbe
un’impennata, e la presenza di cetacei cominciò a
ridursi velocemente anche alle latitudinimeridio-
nali, analogamente a quanto già successo nell’Ar-
tico. Un declino che non si arrestò neanche quan-
do, intorno alla metà del Novecento, il grasso di
balena venne soppiantato dagli oli vegetali: a fare
da traino alla caccia era nel frattempo subentrato
il consumo della carne di balena in Paesi come il
Giappone, la Russia e la Norvegia. Le campagne
internazionali di sensibilizzazione hanno sicu-
ramente contribuito nei decenni successivi a ral-

PIÙ EFFICACI
DELL’AMAZZONIA
Sopra a sinistra,
lo sbuffo di una
balenottera vicino
all’isola Elephant, a
500 km a sud della
Terra del Fuoco. Con
la loro presenza le
balene fertilizzano
il mare, favorendo
la proliferazione
del fitoplancton,
che è in grado di
assorbire il 40%
della Co2 rilasciata
nell’atmosfera.

B U O N E N O T I Z I E
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monierebbe la ripresa di una specie considerata in
pericolo di estinzione ancora fino a pochi anni fa.
Un recupero che è anche la spia di un corretto fun-
zionamento dell’ecosistema. Con ricadute positive
anche per il clima. Con le loro immersioni e deie-
zioni le balene rimescolano e fertilizzano il mare,
favorendo la proliferazione di quel fitoplancton—
ricorda Maddalena Jahoda, biologa e divulgatrice
scientifica, autrice di Balene salvateci! (Mursia)
— in grado di produrre non solo l’ossigeno che re-
spiriamo, ma anche il 40% dell’anidride carbonica
presente nell’atmosfera. Una caccamiracolosa, che
da sola basterebbe a giustificare la necessità di sal-
vaguardare l’esistenza di questi animali.

lentare questo sovrasfruttamento. Ma i ricercatori
sono concordi — e i confronti con i censimenti
precedenti lo confermerebbero — come sia stata
la generalemoratoria sulla caccia commerciale, nel
1986 (per quanto non vincolante: le nazioni sopra
citate ancora la praticano), a innescare quest’inver-
sione di tendenza.

LA “CACCA MIRACOLOSA”

Al di là dei numeri sul loro ripopolamento — con
gruppi anche di 150 esemplari avvistati durante le
spedizioni dellaPolarstern—èil ritornodelle bale-
nottere nelle stesse acque dell’Antartico dove erano
solite alimentarsi in passato le loro progenitrici,
a far sperare. Questa fedeltà ad habitat ancestrali
ereditati attraverso l’apprendimentomaterno testi-
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Nel 2016 in tutto il
Mediterraneo venne

segnalata un’improvvisa moria di
Pinna nobilis. «Queste nacchere
di mare, come vengono chiamate
comunemente, costituiscono una
specie endemica, che da milioni
di anni colonizza i nostri fondali»,
spiega Nicola Nurra biologo
dell’Istituto di scienze del mare
(Ismar) del Cnr. Simili a grandi
cozze, ma alte anche più di un
metro, questi molluschi bivalve
sono scomparsi a una velocità
senza precedenti. «Dopo un anno
la perdita in alcuni tratti di mare
era anche del 90-100%. Nelle
mie indagini in Calabria come
nell’arcipelago toscano non ho

più trovato pinne vive», continua Nurra, che da tempo monitora questa specie a cui ha dedicato anche un capitolo in
Plasticene, libro sullo stato di salute del pianeta uscito per il Saggiatore. Perché questi molluschi sono un termometro
dell’aumento delle temperature superficiali del Mediterraneo, che in alcuni distretti marini supera i 3°C. «La pinna
vive in una colonna d’acqua molto ristretta, tra gli zero e i 40 metri di profondità, che è quello che soffre del maggior
riscaldamento. Questo sbalzo di temperature ha favorito l’aggressione da parte di un parassita, un protozoo che
colpisce l’apparato digerente delle pinne, portandole alla morte per inedia».
Pochi anni dopo quella che sembrava un’estinzione ineluttabile, cominciano però a delinearsi anche delle sacche di
resistenza. A Trieste come a Taranto sono in corso esperimenti per il ripopolamento di questa specie marina, che
stanno dando i primi risultati. «È ancora presto per capire se questi nuclei resilienti saranno in grado di ricolonizzare i
fondali abbandonati», conclude Nurra. Ma è pur sempre un altro segnale di speranza. S. Orl.

IL MEDITERRANEO PIÙ CALDO LE HA QUASI ESTINTE.
MA LE PINNE SI STANNO ADATTANDO

Il grasso di
balena era
una merce

ricercata per la
produzione di

candele, sapone
e nitroglicerina

—Richard Hamblyn
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