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l'remessa

Nella riunione di lavoro della DGV - la commissione di ricerca sui can-
to. la danza e la musica pr'esieduta fino al 1982 da Ernst Klusen a Brema -
fcnutasi nel 1978, accennai per la prima volta all'importanza che Lili
Murleen riveste per la ricerca sulla canzone (Schepping 1979, 75ss.) e
illustrai anche l'importante effetto che i media elettronici possono avere
sulla ricezione di una canzone e sui modo di cantarla. Al contempo Lili
Marleen costituisce un esempio dell'enorme importanza che una canzone
puö rivestire nelja vita di determinate persone e dell'influenza che puö
avere su di essa e sui periodo storico, come testimonia del resto anche un
fatto accaduto tempo addietro in Jugoslavia, cioC l'arresto, l'espulsione e
la muha, nell'estate del 1978, di nove campeggiatori austriaci, penchC in-
sieme ad alcuni canadesi avevano intonato questa canzone, condannata
come «nazista», in un caffC sull'isola di Korcula.

Un anno pill tardi ripresi questo tema (Schepping 1979, «Ad marginem»)
per dimostrare, sulla base di alcuni documenti riguardanti l'influenza che
Lili Marleen ebbe nell'Europa del tempo di guerra e in quella postbellica,
la necessitä di indirizzare la ricerca sui canto dalla «monografia della can-
zone» di vecchio stampo al nuovo geriere di «biografia delta canzone»,
intesa come registrazione della vita della canzone, ossia delle relazioni
esistenti fra di essa, determinati individui e la storia. ln quella occasione si
accennö anche alla necessitä di un aggiomamento permanente di tali «bio-
grafie», necessitä derivante dal fatto che la vita di una canzone, la sua
esistenza, puö in teoria proseguir'e all'infinito e, quindi, possono emergere
continuamente nuovi dati e fatti attinenti alla sua storia, la scoperta dei
quail - come accade in parte anche in questo scritto - e dovuta piii al caso
che a ricerche sistematiche.

Ncllo scritto che segue si vuol fare un passo per adempiere a questa
esigenza di aggiomamento con Lili Marleen, dato che nel frattempo su
questa canzone - che Paul Carell («Spiegeb IV, 173) ha classificato (a
ragione, ma in modo troppo Jimitato da un punto di vista storico) come un pagina9



fl |)l· MmN) pclzo di stcwia dclla scconda pucrra mondiale - sono emersi ulteriori dati
ll / 9X cd cvcnti rivclatori, pcr cui vale la pena di train" un primo bilancio allo

scopo di d«"uincntarc, ove necessario includcndo i piü impomnti de-

mcnti citati in cntrambi i pr'ecedenti contributi, con quanta forza la storia

saggi (c µ'r Moria si intende anche ii fare, ii sentire e ii pensare degli uomini e
dei popoli, oltre alle loro vicende temporali e al Iofo destini), si puö riflet-

tcrc in una canzone.

PerchC, perö, tutto questo in una pubblicazione in onore di Ernst Klusen?

PerchC anche lui e stato un testimone della storia della vita di questa can-
zone, conosciuta in tutto ii mondo da oltre quarant'anni e cantata milioni

di volte. La sua stessa biografia si interseca inevitabilmente con quella di

Lili Marleen. Inoltre, mi sembra ancora pill imponante che solo la nuova

delimitazione dell'ambito oggettivo della ricerca sui canto popolare fatta

da Ernst Klusen, rimuovendo tabü tradizionali, ha reso possibile nella nostra

disciplina che lo sguardo si potesse volgere verso la necessitä di accoglie-

re imparzialmente nella nostra osservazione, raccolta, documentazione e
indagine la totalitä delle canzoni cincolanti d'uso pmfano (Klusen 1974,

10), clO che ha pemesso che anche Lili Marleen venisse promossa a og-

getto di indagine non solo legittimo per la nostra disciplina ma, sulla base

dei dati specifici attinenti proprio al caso Lili Marleen, indispensabile.

1. Per una genesi di «Lili Marleen»

ll testo di Lili Marleen, canzone che accompagnava la ritirata serale dei
soldati tedeschi, fu composto nel 1915 dal poeta Hans Leip (1893-1983) -
ventunenne fuci!iere della guardia durante la prima guerra mondiaje - a
suo dire dopo avere concluso un turno di guardia davanti alla caserma in
cui prestava servizio a Berlino (Leip 1950). Ampliato di due strofe ii testo
comparve nd 1937 nell'antologia µmica Die kleine Harfenorgel. Una
prima versione musicale, dovuta a RudolfZink, allievo di Hindemith, venne
cantata giä nd 1935 dalla cantante Laie Andersen (che si era data solo pc'
questo spettacolo ii nome di Liselott Wilke) nd cabaret Simplizissimus di
Schwabing [quartiere di Monacoj (Mezger 1975,135). In realtä ii nome
della cantante, in seguito al suo matrimonio con ii famoso pittore Paul
EmstWijke (nome d'arte: Paul Emst),era Elisabeth Carlotta Helena Eulalia
Wilke, nata Bunterberg; solo net 1934 assunse it nome d'ane definitivo di
Lale Andersen, tratto dal cognome di un ramo secondario della famiglia e
dal soprannome che aveva da bambina, «Lala» (Andersen 1972, 121:
Magnus 1981, 59). Lei stessa ha raccontato, sin nei particolari, la movi-
mentata storia della sua vita e della canzone nella sua autobiografia, in
pane esageratamente romanzata - in seguito verificata nei dettagli, corret-

pagina 10 ta, precisata e completata dalla figlia Litta Magnus Andersen (Magnus



1')x I) ma che C ii (csto che contiene le informazioni piü veritiere riguar- 1l de martino
(|(} alla bioyafia della canzone e che e stato di particolare aiuto per ii 8 I 98

j'rc'cntc contributo.

.' qg Lili Murleen» nuovamente musicata

l.a prima versione della canzone ebbe scarso successo. Lo stesso accad-
dt', inizialmente, anche per la nuova versione del 1937, opera dell'allora
vcnliseienne Norbert Schultze (Magnus 1981, 140). Anche questa versio-
ne 1'11 proposta da Lale Andersen, nel 1939, a Berlino, nd Kabarett der
K(nniker e da lei incisa in disco nel 1939 per la Electrola con lo stesso
:|rraneiamento (v. Wunschkonzert) e con ii titolo Canzone di una giovane
sc'ntinel/a. Perö ii disco non ebbe allora un particolare successo.

SAGGI

Lili Marleen (')

I. Vor (') der Kaserne,
Vor dem großen Tor
stand eine Laterne
und steht sie noch davor,
so woH'n wir da uns (3) wiedersehn,
bei der Laterne woll'n wir stehn
wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.

2. Unsre beiden Schatten
sah'n (') wie einer aus.
Daß wir so lieb uns hatten,
das sah man gleich daraus.
Und alle Leute soll'n es sehn,
wenn wir bei der Laterne stehn
wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.

3. Schon rief der Posten,
sie bliesen (') Zapfenstreich,
es kann drei Tage kosten.
Kam'rad, ich komm ja gleich! (')
Da sagten wir auf Wiedersehn.
Wie gerne würd' (') ich mit dir gehn,
mit dir, Lili Marleen,
mit dir, Lili Marleen. PAGINA ]|



ii jbj j,

ll /')X

SAG(i1

5.

lk'inc Schritte kennt sie,
tkincn schönen (') Gang
alle Abend brennt sie,
doch mich vergaß sie lang.
Und sollte mir ein Leid geschehn,
wer wird bei der Laterne stehn,
mit dir, Lili Marleen,
mit dir, Lili Marleen.

Aus dem stillen Räume,
aus der Erde Grund
Hebt mich wie im Träume
dein verliebter Mund.
Wenn sich die späten Nebel drehn,
werd' ich bei der Laterne stehn,
wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.

1j,j L,' 'Mn |kj|Lj I
Voc der Ka- ser- ne Vor dem gro- sen Tor stand eä - ne La- fer - ne UM

(IQ) (11)

|"i||f|{f r I
steht Be noch da - vor so mm wi - ir da uns der sehn Hi

|'\!'|'|" J :' >1r fl f J
der La - tu - ne woll'n ww stenn we emst Li - ii

(12) (13)

I,' ,, :1,1 - I
teen wie eim Li - bi Mar - leen
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(Traduzione: Davanti alla caserma, / di fronte alla (orre maegiot'e lc'era un lampione
/ ed e ancora iii. / CosI vopliamo rivederci / vogliamo stare accanto al lampione /
come una volta Lili Marleen. // Le nostre due ombre / sembravano una sola. / Che ci
amavamo cosi tanto / lo si vedeva bene. / E tutti dovrebbero vedere / quando stiamo
accanto al iampione / come una volta Lili Marleen. // Chiama giä la sentineila / sud-
nano la ritirata, / puö costarti tre giomi, / camerata arrivo! / Cosi ci dicevamo arrive-
derci / come vorrei venire con te / con te, Lili Marleen. // I tuoi passi lei ii conosce / la
tua bella andatura. / Tutte le sere arde, / ceno mi ha dimenticato da tempo. / Sc mi
succedesse qualcosa, / chi starä accanto al lampione, / con te Lili Marken. // Dal



'jicniio chc mi circonda. / dal fondo delia tecra, / mi solleva come in sogno, / la tua
,cm.ifa bocca. / Quando sopraggiunger,inno le ultime nebbie / sarö accanto al lampio-
ne / caine una volta Lili Marleen)

t cc/j/j Murleen» alla radio militae Belgrado

Qucsta versione raggiunse una popolaritä improvvisa quando, ii 18
.1j!os(o 1941, la radio militare tedesca Belgrado la mandö per la prima
volta in onda nd corso di un programma. Karl-Heinz Reintgen (Leonhardt
1')79, 153), allora conduttore radiofonico dell'emittente, riferi in seguito
come accadde. Secondo ii suo racconto un collaboratore della radio, per
cvi(are la continua ripetizione dei pochi dischi inizialmente in dotazione
alla stazione radio, se ne era pmurato altri a Vienna, in mezzo al quail si
lrovava per caso anche ii disco Electrola Lili Marleen; dato che un passo
della canzone, per via def riferimento testuale (vedi strofa n. 3) alla riti-
I'ata, segnalata nell'arrangiamento da una tromba, sembrava particolar-
mente adatto per fungere da chiusura delle trasmissioni militari, essa fu
usata, fra i'altro, piü volte alla sera con questo scopo. AllorchC, dopo un
po' di tempo, la si volle eliminare, la stazione radio fu tempestata di
lettere di protesta, provenicnti non soltanto da regioni, anche lontane, di
tutti i fronti di guerra, ma anche dalla madrepatria; cosI Lili Marleen
rimase ogni sera una sorta di ritirata rituale, un segnale di chiusura dei
programmi trasmesso fra le 21.56 e le 22.00.

Ispirata dalle reazioni degji ascoltatori, la stazione radio iniziö una
nuova trasmissione: Brücke zwischen Fmnt undHeimat [Ponte fra ii fronte
e la patria], in cui Lili Marleen ebbe ancora una volta un ruolo importan-
ic: queljo di biglietto da visita musicale in una trasmissione di brani
musicali dedicati, attraverso cui i soldati al fronte potevano scambiare
saluti in occasioni particolari con i loro familiari in patria. Riporto qui
un unico esempio che mi e stato raccontato, confermato da un documen-
to che puö essere considerato come un nuovo tassello nella storia di Lili
Marleen.
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4. «Lili Marleen» canto per le noue

Una ragazza delta Renania volle far arrivare al suo fidanzato, soldato in
Russia, un saluto particolare attraverso la radio militare Belgrado. Per tro-
vare l'indiriuo della radio si rivolse alla r'ete radiofonica del Reich, che
aveva scde a Colonia, da cui ricevette questa risposta:

Colonia, 26.1 .1942

Gentile signorina Geyr, PAGNA 13
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I tlc'lla Scn[l||('l|a ch Belµrado c il 'cguentc:
I rttinmt Kcnüµ'n. |'oA:i niilitarc nr. 2354X.

llcil lhtkr!

Alla sua richicsta di saluti, certo spedita immediatamente, radio Belgrado

rispose dopo solo una settimana, ii 3.2.42, con una nota scritta a mano e
inviata per posta militae:

fl desiderio sarä esaudito.
La giovane sentinella di Belgrado.

La popoIaritä di Lili Marleen e sottolineata dal fatto che la radio milita-
re Belgrado, definita dalle autoritä nazionalsocialiste la Sentinella di
Belgrado (come testimonia, tra l'altro, la nota proveniente da Colonia),
aveva cambiato ii nome in La giovane sentinella di Belgmdo, parafrasan-
do ii titolo del disco, Canzone di una giovane sentinella.

La radio mantenne la promessa ed esaudi ii desiderio musicale della
giovane e non solo quello: ii SIlO fidanzato ottenne poco dopo Ja licenza di
nozze e nel maggio del 1942 ii matrimonio ebbe luogo.

Anche durante la cerimonia nuziale fu usata Lili Marleen: uno zio della
sposa fece i suoi auguri con un canto per le nozze composto di nove strofe,
da lui scritto sulla nota melodia e fatto stampare su un biglietto di auguri
(nel testo qui di seguito sono omessi i nomi degli sposi).

Melodie: «Unter der Lateme»
Marschtempo

Freut Euch, liebe Leute,
Jauchzt in Dur und Moll.
Hochzeistag ist heute,
Ist das nicht wundervoll?
Ein Päärchen kam zu seinem Ziel,
Ei, wie uns allen dies gefiel!
:,: Hoch H... - A...:,:

Man mußt' lange warten,
Lechzt nach Liebe schon,
Mars Ließ beide schmachten,
Vervaist war Amors Thron.
Endlich jedoch hat's nun geklappt,
Der Bräutigam sein Bräutchen schnappt,
:,: Heil H... - A.. "°PAGINA 14 ""°



( /l(l{/u:l(m(': Giuitc. (} vol cari! / Giubilate in maggiore e minore, / oggi e tempo di
n|lllll|||(}ni(), / non e meravigioso? / Una coppia ha raggiunto ii suo traguardo / e

ci ricmpic (äHlo di gioia! / Evviva H... - A...! // E lunga l'attesa / si spasima

/ Märte ii ha fatti ianguire / bandito era ii trono di Amore. /Adesso, infine, si

(' ,mivati alla &cisione / lo SfX)SO ha catturato la sua spm:a, / Evviva H... - A...!)

Ma tomiamo all'uso di Lili Marleen come ritirata fatto dalla radio mill-
lai'c Bclgrado: questo rito serale e stato poi definito, con ironia, un succes-
4) musicale che per molti soldati sparsi in tutto ii mondo ha sostituito, per
quuihu unni, le orazioni serail (Leonhardt, 154). Certamente ha rappre-
mjtäto un quotidiano momento di rj/7essione serale per tanti soldati al
liuntc e per i loro familiari in patria, ma per questi ultimi un po' piü tardi,
(h)|)o che la canzone era diventata una delle preferite anche nelle trasmis-
sinni del Wunschkonzert jConcerto di musica a richiesta] della rete
radiofonica del Reich e - data l'aumentata di¶usione del modello di appa-
I'ccchio radio denominato Volbempfänger, determinata da considerazioni
politiche - aveva cosi raggiunto molti di piü dei 10.8 milioni di ascoltatori
radiofonici tedeschi stimati nel 1939. La canzone echeggiö cosi da Capo
Nord ullu Sicilia, dal Terek alla Bretagna, dalle porte di Leningrado Jino
(i El Alamein nell'Africa del NoM (Zentner 1968, 366), come hanno con-
krmato anche ex soldati da me intervistati, i quail avevano sentito la can-
zone tanto in Africa quanto in Russia o in Scandinavia. Essi hanno rac-
contato inoltre, dal proprio vissuto, dei soldati che la ascoltavano pratica-
mente ogni sera: la canzone cm per lom un collegamento con la famiglia.
Si iranquilliuamno, si commuovevano e avevano nostalgia di casa. Un
altro informatore ha raccontato: ho visto con i miei occhi come i soldati
«piangessem a calde 1acrime» quando risuonava la canzone!

1L DE MARTINO
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5. La «hit of the allied armies»

Se, come indicano numerose testimonianze, questa canzone ha valicato
i fronti nemici e i confini politici, geografici e continentali ed e stata ascot-
tata e cantata anche dal soldati alleati, clO non e dipeso soltanto dalla gran-
de diffusione via etere e dalla favorevole schermatura della lunghezza d'on-
da di radio Belgrado (Leonhardt, 154). Lili Marleen non era piü soltanto
la canzone piü conosciuta e diüusa fra i soldati delle potenze deli'Asse,
ma era diventata anche la hit of the allied armies, come titolö ii «Sunday
Express» (Worbs 1963, 253). Le truppe, grazie a essa, caddero in un certo
senso vittime della propaganda nemica e questo creö non pochi problemi
agil alleati. Alla fine dd maggio 1942 la stampa tedesca registrava,
malignamente, che questa canzone della radio militare Belgrado causava
forti mal di testa al nemici. A riprova di clO veniva citato ii «Daily Herald»
ii cui coriispndente dal Medio Oriente aveva chiesto che si facesse quäl- PAGINA 15



It jp| M.UINi urüi «con(ro qucsta canzone che ogni sera solletica le orecchie sentimen-
X / ')X tali dci soldati dell'ottava armata britannica. Laie Andersen, con la sua

voce stile "vieni qui e baciami", potrebbe diventare, nel migliore dei casi,
la seduttrice dei britannici di stanza in Medio Oriente. La canzone ha rag-

saggi giunto una tale popolaritä fra i soldati inglesi, che essi hanno ascoltato con
un po' di impazienza if discorso di Churchill nel deseno per paura che
potesse durare troppo facendo Ioro perdere ii proprio incanto serale»
(Magnus, 157).

Quanto si diffondesse su entrambi i fronti l'effetto di quella ritirata
scandita da Lili Marleen lo documenta ii fatto, sottolineato da molti
testimoni, che in quei momenti sui fronte si instaurava, molto spesso,
una tregua (cfr. fra gli altri «Spiege1» lV/l981, 173). Persino i solda-
ti russi furono contagiati dalla febbre di Lili Marleen. In senso oppo-
sto un soIdato reduce dalla campagna di Russia ha riferito che per
qualche tempo un temuto cannone russo, battezzato Ratsch-Bum a
causa della terribile velocitä dei suoi proiettili, cioC del lasso di tem-
po pericolosamente breve intercorrente fra to sparo e la caduta del
proiettile, cominciava a sparare ogni sera proprio nel punto in cui ii
testo dejla canzone dice Wenn sich die späten Nebel drehn (fine della
quinta strofa).

Inglesi, canadesi e americani, d'ajtro canto, si rassegnarono all'inevita-
bile e tollerarono - dopo varie lotte e tentativi di veto («Rheinische» Post
77/1975: Magnus, 212) - la dihusione di Lili Marleen fra le truppe. Essa
era tanto amata da essere cantata anche quando i soldati alleati erano fatti
prigionieri: ci sono pervenuti diversi racconti, non connessi fra loro, sc-
condo cui tanto i prigionieri inglesi quanto quelli neozelandesi la
canticchiavano.

Ma della necessitä si fece virtü: la contropropaganda inglese commis-
sionö un testo in lingua inglese: ... in order to prevent any hint ofsympathy
for the enemy that the song in German might generate [allo scopo di im-
pedire qualunque accenno di simpatia per ij nemico che la canzone in
tedesco potrebbe generare](Hopkins 1979, 148). fl testo, scritto daTommie
Connor, fu inciso net maggio del 1943 per la casa americana Chappel con
ii titolo My Lili of the Lamplight. La prima strofa diceva (Leonhaitdt, 159):

PAGINA 16

Underneath the lantern
by the barrack gate,
darling, I remember
the way you used to wait.
't was there that you whispered tenderly
that you lov'd me, you'd always be
my Lili of the lamplight.
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( l![({hl:lml(': Sotto ii lampione / accanto al cancello della casema / cara, mi ricordo

/ j| |l|n(h) in cui asµ1lavi. / Era ii che sussurravi teneramente / che mi amavi, che

'«'mprc stata / la mia Lili del lampionc, / la mia Lili Marlene) SAGGI

|)i qucsla versione anglo-americana sono state vendute venti milioni di
cnpic tra ii pcriodo di guerra e ii 1975. E interessante notare come la slur

cli qucsla versione fosse Marlene Dietrich. In lnghilterra le interpreti pill
lainose f"urono la giovane cantante Ann Shelton e la poµlare Vera Lynn,
dclinita la sweetheart of the fonces (fidanzata delle forze armate) inglesi.
Altre cantanti rinomate furono Evelyn Künneke, Amanda Lear, Mimi
'|'h(mla. Anita Spada e la giapponese Kanashii Michi («Spiege1» lV/l981,
171: Lconhardt 1979, 153; de Haan 1980, 71).

Non ha nuociuto al successo di Lili Marleen e non ha scandalizzato
ncssuno ii fatto che questa canzone manifestamente maschile, che raccon-
(a ii commiato di un soldato attraverso le parole di un costemato milite,
lösse cantata da una donna. D'altra parte molti interpreti maschili hanno
tcntato di riportarla a essere una canzone maschile, con scarsi risultati,
nonostante si trattasse di cantanti di lingua inglese molto popolari quail
Bing Crosby, AI Martino, Perry Corno, Jean Claude Pascal e, in tempi pill
recenti, anche Freddy Quinn («Spiegeb IV/l981, 171). L'autore della can-
zone, Norbert Schultze, si e visto corrispondere i diritti d'autore per la sua
composizione soltanto a partire dal 1962 (Rheinische Post 3.4.1975): fino
ad allora la sua percentuale era stata confiscata in quanto patrimonio ne-
mico.

Poco dopo segui un testo in francese, cantato, fra gli altri, anche da
Edith Piaf. La prima strufa dice (DVA K 3391: inviato da Parigi ii 21.9.1943;
anche in Leonhardt, 160):

Lily MarlCne

I. Devant la caseme
quand le jour s'enfuit,
la vieille lanteme
soudain s'allume et luit.
C'est dans ce coin Iii que le soir
on s'attendait rempli d'espoir
tout deux, Lily MarlCne
tout deux, Lily MarlCne.

(Trudu?ion(': Davanti alla caserma / quando ii giorno si allontana, / il vecchio lam-
pione / d'improvviso s'accende e fa luce. / E in quell'angolo che la sera / ci aspetta- PAGINA 17



lt lot t':tmu piciii ch xpcranzä / tutti e due. Lili MarlCne)
X/9X

La pFopaganda tedesca incise persino delle versioni in olandese e in
italiano; in breve Lili Marleen si diffuse in non meno di ottanta lingue, fra

saggi cui incredibilmente si annovera anche una versione ebraicm scritta da Stefan
Zweig («Spiegeb !V/l981, 171).

6. /1 fenomeno «Lili Marleen»

Si e cercato di spiegare ii fenomeno del successo di questa canzonetta in
chiave psicologica ed e certamente giusto dire che la situazione bellica del
1941-42, diversamente da quella del 1915, anno di composizione del te-
sto, e anche dalla situazione prebellica del 1937-39, aveva portato seco a
livello intemazionale una tendenza all'identificazione con ii soldato di
Lili Marleen (Mezger 1975, 135). Quesla constatazione e corroborata an-
che dal ricordi di Laie Andersen datati 1941: quando aveva cantato Lili
Marleen negli anni a cavallo fra ii 1937 e ii 1939 gli appjausi erano stati
calorosi ma non travolgenti, come invece accadde a partire dal 1941, quando
la canzone raggiunse un'immensa popolaritä. Gill nell'ottobre di quell'anno
la Andersen fu la diva di una toumCe a sostegno delle truppe che si svolse
in Francia, per la quäle l'organizzazione aveva significativamente scelto ii
titolo di Unter der Laterne. La cantante fu assediata dal cacciatori di auto-
grafi e molti la pregarono di firmarsi come Lili Marleen piuttosto che con
it proprio nome. L'opera assistenziale Winterhilfswerk (WHW) di Berlino
misc all'asta fra i suoi pezzi l'autografo di Laie Andersen e ii disco Lili
Marleen di sua pmprietä. In breve le richieste di autografi si accumularo-
no in montagne di posta, soprattutto di provenienza militare, tanto che la
Andersen dovette farsi approntare un timbro con ii suo autografo per non
deludere i suoi ammiratori.

La spiegazione piii pregnante di questo improvviso entusiasmo per Lili
Marleen ce la fomisce ii giudizio formulato da Bausinger, secondo cui la
canzone in determinate situazioni si e caricata di contenuti particolari
(Bausinger 1956, 62; Mezger 1975, 135). Applicata a Lili Marleen questa
definizione si traduce in un mezzo di compensazione sentimentale contm
gli orruri della guerra (Lemmemann 1977, 344). Questo significato e
confermato da un memorabik fatto biografico: e stato accenato (cfr. Spiegel
IV/l981, 171) che anche in concomitanza con i conflitti posteriori alla
seconda guerra mondiale - Indocina, Corea, Vietnam e anche durante la
guerra arabo-israeliana - la percentuaje dei diritti di autone di Lili Marleen
e aumentata di colpo in tutto ii mondo. Ma lo spettro delle reazioni emoti-
ve fu cenamente molto pill ampio, come attestano altri racconti e testimo-

pagina 18 nianze, fra cui per esempio l'aWermazione di Werner Egks secondo cui
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llll pn'di emtismo (Egk 1960, 216), o anche ii significato psicologico 8198

('onl"critole da R.W. Leonhardt per ii quäle la voce di Laie Andersen sem-

bmrci promeltere tutto clO che i so/dati sognavano (Leonhardt 1979, 15 I).

Rivclatore di questo spettro connotativo della canzone sembra essere an- saggi

('he tin fatto r'elativo alla sua storia, accaduto all'inizio del 1942 e di cui

l.ak Andersen fu messa al corrente da una lettera proveniente dal fronte e

riportata ora nei suoi scfitti postumi (Magnus 1981, 149):

('ara Lili Marleen, ho ventiquattro anni e da un palo di mesi combatto in Rus-
\1il. Ho ascoltato la sua canzone molte volte prima di arrivare al fronte. Ieri ii mio
[l|iEliorc camerala C caduto. Prima di morire ha pregato che gli fosse cantata

ancora una volta Lili Marleen.

7. Politica culturale e concerti con «Lili Marleen»

In un primo momento le autoritä preposte alla cultura del regime

nazionalsocialista ebbero una reazione positiva al successo di Lili Marleen

c della sua interprete: ne! marzo del 1942 predisposero per Laie Andersen

un ingresso spettacolare al VarietC Theater der Scala, a Bedino; segui una

ripresa della trasmissione della Großdeutschen Rundfunk [la Radio dejla

Grande Germania], Wunschkonzert, mandata in onda con uno straordina-

rio indice di ascolto a partite dal primo ottobre 1939.

La popolaritä conseguita per mezzo della radio e dei dischi si ripercosse

sulla vita artistica di Laie Andersen, come testimoniano in gran parte i

resoconti diaristici e akri documenti dell'epoca. Gill nd dicembre del 1941

ella si vide costretta a ritirarsi nei monti della Baviera per sfuggire a gior-

nalisti e cacciatori di autografi: frattanto, perö, a Berlino vennero distri-

buite un gran numero di cartoline autografe che lei aveva lasciato indietro

e «un'ondata di affetto proveniente dalle molte centinaia di lettere di sol-

dati al fronte» (Magnus 1981, 147) si manifestava attraverso la posta.

Giä alla fine del gennaio del 1942 la Andersen intraprese ii SIlO primo e

piü importante giro di concerti vero e proprio, che registrö pr'essochC ovun-

que un tutto esaurito:

Sto facendo un giro di concetti. Proprio cosi: non una tournCe, ma un giro...
Dicono che non ci sia mal stato un (Utto esaurito cosi totale sc non per Wilhelm
Funwängler e per la cantante Ema Sack. n sogno di tanti anni, stare davanti al
pubblico, donare una serata solo agil ascoltatori delle mie piccole canzoni, si e
avverato. in parte grazie al lavoro infaticabik, in parte grazie a te, Lili Marleen...
Nelle cittä che hanno tradizione e cultura I'entusiasmo ha raggiunto ii massimo.
A Monaco, Karlsruhe, Friburgo, Stoccarda e Colonia le ovazioni sono state inter-

minabili (Magnus, 148). 1 pagina 19
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SAGGI

in aprile inizia una nuova tournCe che la porta, fra l'altro, a Dresda,
dove e accolta con una poesia di omaggio in cinque strofe, Willkom-
mengryß der Dresden an Laie Andersen fSaluto di benvenuto di Dresda a
Laie Andersenj, una cosa unica nella biografia della canzone (e non solo
in quella di Lili Marleen), in cui fra l'altro si dice: «1) Milioni e milioni /
ascoltano alla radio / fin nelle regioni pill lontane / ii timbro enigmatico
delta tua voce i...l - 3) Spesso copiata, mal eguagliata, / e cantata anche da
altri I...] 5) [...]Tutta Dresda plena di speranza / starä sotto ii 1ampione».

La tournCe prosegue a Breslavia, Brünn, Praga, Lipsia, Karlsbad. ln molte
cittä ii tutto esaurito costringe a replicare ii concerto. Nei primi tempi Laie
Andersen canta Lili Marleen soltanto dop molti bis, ma questo non impedi-
sce la sua identificazione con la canzone, e con la Lili di cui si canta:

ll pubblico cessa di applaudire, chiamare. pestare i piedi e strepitare solo quan-
do risuonano le note della Canzone di unu piovane sentinella (Magnus 1981,
155).

I documenti - in questo caso una notizia stampa relativa al concerto di
Breslavia - chiariscono anche un altro particolare piuttosto importante
concemente la storia della canzone: durante l'esecuzione di Lili Marleen
ii pubblico non resta passivo: la canzone invita sempre a un canto corde:

Chi si aspettava di trovare la Cunzone dellu giovane sentinella nel programma
rimase parzialmente deluso... Gli applausi aumentavano col passare del tempo. I
bis si susseguivano, finchC, nell'ovazione entusiastica, risuonarono le note cono-
sciute: Vbr der Laterne, vor dem gmßen Tor... A queslo punto I'eccitazione dei
tremija spettatori di Breslavia, che vedevano dinanzi a sC Lili Marleen in came e
ossa non ebbe pill limite. Tutto questo durö a Iunpo prima che Laie Andersen
potesse congedarsi - non senza che a chiusura risonasse ancora una volta ii moti-
vo dejla sentinella e la sala in coro... cantasse... la canzone.

Dalia riproposta cosi costante e copiosa di Lili Marleen non pott! che
derivare una tipica reazione: quella della par'odia, campo molto vasto nella
storia di questa canzone. C'era chi si liberava dal tedio provocato dalla
solitaLili Marleen, cantando parodie come la seguente («Neue Illustrierte»,
Berlino, 1.9.42; Haas 1957, 100; Mezger 1975, 138; Leonhardt 1979, 163):
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Kind, ich hab dich gerne,
kleine süße Maus.
Aber die Laterne
hängt mir zum Halse raus.
Wenn sie's erst auf der Orgel drehn,
daß wir bei der Laterne stehn,
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i /lch/l(,'iun(': Bimba. ti voglio bene / piccolo, dolce toµMno. / Ma ii lampione / mi fa
U·Illl C cI:i vomitarc. / Sc solo suonano sull'organetto / che noi stiamo davanti al lam-
j'innc / ii saluto, Lili Marleen) SAGGI

I .c) xtcsso genere di affermazione, ma dalla prospettiva di Laie Andemn,
h'ova in un'altra parodia, composta da quattro strofe:

Vor der Laterne
vor dem großen Tor,
da trug ich oft und gerne
meinen Kantus vor.
Doch jetzt hab ich die Platte satt,
ob man nicht mal was andres hat,
sprach seufzend die Marleen.

( /Iuc/u:ione: Davanli al lampione / davanti alla torre maggiore / cseguivo sfNSSO e
volcntieri / ii mio canto. / Certo, adesso ne ho abbastanza di questo disco / non ce n'C

mica un altro / disse sospirando la Marleen)

8. Collisioni con ii regime nazi()nal-socialisla

Gli avvenimenti politici avrebtxm in r'ealtä condotto, in Germania alla
rimozione quasi totale di Lili Marleen. Laie Andersen entrö in pericoloso
conflitto con ii regime nazional-socialista. Nel film di Rainer Werner
FassbinderLi/i Marleen, del 198 1, questi incidenti sono raccontati in modo
cosi impreciso e fantastico (cosa a cui non e estranea la biografia romanzata
di Laie Andersen), che sembra opportuno un conciso resoconto di come
andarono realmente i fatti (Magnus 198 I, !65 ss.). Gli avvenimenti non
assunsero soltanto un significato determinante per la vita della Andersen,
ma costituiscono anche un capitolo che documenta in un modo singolare
la storia dei tempi delta canzone Lili Marleen.

Giä nella primavera del 1942, durante una toumCe a sostegno dei solda-
ti, LaleAndersen si era opposta a un ordine del comandante delle SS Hans
Hinkel, vicepresidente della camera della cultura del Reich e direttore
ministeriale, di visitare insieme agil altri componenti della compagnia ii
ghetto di Varsavia, rendendosi cosi politicamente sospetta: mentre, ancora
in giugno, al ritomo da una toumCe in Baden-Württemberg e Alsazia ella
era accolta da un coro della Hitlerjugend, Hinkel aveva gill pfeso i primi
provvedimenti: alla fine del maggio 1942 aveva posto, fra l'altro, una cen-
sura sulla riproduzione delle fotografie di Laie Andersen, ad agosto le
rifiutö l'autorizzazione a viaggiare per raggiungere la radio militare pagina 21
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W (HMM rlW vukvu alhi sIld p1'cM.'nLa ii SIlO primo anniversa-
1 u iht di mmpu m ('vi(avil vislosamente di collegare ii SIlO

mw qtwlln cIt l.tli Moiikcw. Slranaincntc. peril, fu autorizzata una toumCe

di (H' in haha ndla quak la cantante riscontrö, con sopresa, la

utmt lm|kdiu|til di cui la sua canzone godeva anche ii, non solo presso i
\(}l(|al| icclcxchi ma anche presso la poplazione civile; le venner'o tributati
|(Nckgialncn(i c anche la stampa le fece una grande accoglienza. ClO che
clla non sospettava era di essere tenuta d'occhio dal coIlaboratori delle
SS: quando, dall'ltalia, inviö una lettera di ringraziamento all'amico Kurt
Hirschfeld, l'ebreo capo drammaturgo del teatro di Zurigo, che l'aveva
invitata a tenere un concerto, lettera nella quak esprimeva anche le sue
preoccupazioni per ii futuro e faceva allusioni politiche, questa venne in-
tercettata e durante ii viaggio di ritomo laAndersen fu fermata al Brennero.

A Berlino fu messa agil arresti domiciliari e le venne proibito di fare
spettacoli, trasmissioni radio, film, interviste e anche di concedere auto-
grafi. Un nuovo arresto da parte della Gestapo impedi un tentativo di sui-
cidio della Andersen, che fu salvata in extremis. La sua enorme popolaritä
la pteservö dall'intemamento. La BBC aveva giä diffüso la notizia che
Laie Andersen si era suicidata per sfuggire a un ordine di Göbbels che la
voleva trasferire in un campo di concentramento. Dopo la guarigione, per
smentire la notizia Göbbels le permise di tomare a casa dall'ospedale; ma
ii divieto di Hinkel che facesse spettacoli rimase in vigore e fu anzi ina-
sprito con ii ritiro del passaporto e ii divieto di viaggiare. In una conferen-
za stampa sulla politica cuituraC, tenutasi ii 16 ottobre del 1942, si espres-

sc ii sospetto di alto tradimento e si dispose che ii SIlO nome non fosse
assolutamente piü menzionato sulla stampa (Magnus 1981, 169). Da quel
momento neanche radio Belgrado potC mandare in onda la sua esecuzione
di Lili Marleen, che venne, perciö, prontamente sostituita da quella della
giovane austriaca Dorit Dalmadge (Leonhardt 1979, 155). Tutto questo
diede nuovo impulso a voci che la vedevano intemata in campo di concen-
tramento, fucilata o in t'uga. ClO nonostante Laje Andersen continuO a
ricevere enormi quantitä di posta militare indirizzata semplicemente a <<Lili
Marleen - Berlino» (Magnus 1981, 192). L'artista, condannata all'inatti-
vitä, cambiO temporaneamente lavoro per poter mantenere se stessa e i
suoi tre figli e pagare i suoi forti debiti.

9. Il divieto di cantane «Lili Marleen»

Soltanto nel maggio 1943 i suoi amici, insieme a un avvocato, riusciro-
no a ottenere un colloquio fra lei e ii SIlO maggior accusatore, Hinkel. Le
fu concesso un partiale annullamento del divieto di tenere spettacoli con

pagina 22 una clausola panicolarmente importante per ii nostro tema, rimasta in vi-



jmrc lino alla fine della guerra: le fu severamente proibito cantare Lili il de martino
Marken ed essere messa in qualsivoglia relazione con la canzone. 8 I 98

A un tale drastico divieto dovette contribuire anche la crescente avver-
ücmC di Göbbels per Laie Andersen e la sua canzone. Giä nella primavera

dcl 1942 si ebbero i primi segnali di questa avversione, quando il sagg1
cinqiomale, su ordine dello stesso Göbbels, girO un filmato con Laie
Andersen e la sua canzone, poi non mandato in onda: Questa e laAndersen ?
avrebbe detto al riguardo Göbbels. L'idolo di milicni di soldati? E davve-

iu orribile (Andersen 1972, 145). E cosi come aveva fatto ii «Frankfuner
Allgemeine» che, in considerazione delta situazione sempre piü critica dei
|"ronti di guerra, aveva biasimato ii carattene funesto della canzone (Worbs
1963, 253), ancora Göbbels dopo la catastrofe di Stalingrado del febbraio
1943, la bollö come una canzonetta che puua di cadavere («Spiege1» IVl
1981, 1972) e disfattista (Worbs, cit.). Poco prima del bombardamento di
radio Belgrado, nell'aprile del 1944, dopo quasi quattro anni che la can-
,cone veniva mandata in onda, Göbbels ne vietö l'ulteriore diffusione in
quanto attentatrice delta forza guerricra (Burkhardt, 6). Se e ver'o che gli
stessi figli di Göbbels alla sera cantavano volentieri la Ballata del lampio-
ne («Spiege1» cit.), questa sarebbe, alla luce dei fatti descritti, una sfuma-
tura tragicomica nella storia di Lili Marleen.

Al SIlO primo concertodopo la pausa forzata di nove mesi, LaleAndersen
tornö a Dresda, la cittä in cui Lili Marleen aveva avuto piü successo, dove
riemp"i la grande sala da concerto per i due giomi di Pentecoste. Questo
segnO l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di Lili Marleen. Il suo
diario del 14 giugno 1943 racconta ciö che accadde davanti a tremila spet-

tatori:

Non ho cantato Lili Marleen. Questa decisione mi e indicibilmcnte pesante.
Mille voci chiedevano di continuo di ascoltare la canzone... Proprio alla fine, ero
giä dietro le quinte, ii pubblico l'ha cantata per me... (Magnus 1981, 206).

Non e certo sbagliato supporre che buona parte degli spettatori cono-
scessero o per to meno sospettassero i retroscena politici, sia a causa del
precedente improvviso silenzio durato nove mesi, anche nella stessa radio
Belgrado, sia sulla baSe delle voci che circolavano dappertutto e ora anche
della mancata esecuzione della canzone. Cosi, tanto questa tenace richie-
sta del pubblico di ascoltare la canzone quanto la sua iniziativa di cantarla
sarebbero da considerare come manifestazioni di un collettivo e sponta-
neo malumore e dissenso politico, che I'anonimato delta folla risparmiava
dalla persecuzione immediata Talvolta, sotto ii regime nazional-sociali-
sta, un simile comportamento si verificava proprio in ambito culturale, per
esempio in cede manifestazioni, all'opera o nei concerti, a sottolineare ii pagina 23
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|l'f'l 1csii, viccnck. c) pci'm)11c di teatro. Forse e da
lt) c|llcv(n m'iim) (vc(|i Magnus 1')81, 213) anche la deroga di

qmlt hr t}|µmjll,alol'c th coiicerti che nette tournCe seguenti sostitui ii

ul'liualc I)l'(kk)((o dall'aµnzia di stampa con altri recanti la proi-

Ma t(kn(if'icazione di Laie Andersen con Lili Marleen. Queste situazioni

mcttcvano la cantante, tenuta sotto sorveglianza, in una situazione delica-
ta, dalla quak ella seppe tutelarsi facendo rilasciare attestazioni come la
seguente:

Con la pr'esente si cenifica alla signora Late Andersen che per ii suo spettacojo
1...1 erano stati messi a disposizione [...I manifesti delta [...i direzione, da noi
sostituiti con nostri manifesti su cui e stata aggiunta la dicitura Laie Andersen (la
Lili Marleen di radio Belgrado).

Ovviamente a tali dichiarazioni si aggiungeva anche una difesa dell'or-
ganizzazione che pill o meno lasciava capire: non sapevamo nulla del di-
vieto riguardante questa dicitura.

/0. «Lili Marleen» all'estero

PAGINA 24

Malgrado quanto accadeva, o piuttosto per via di quanto accadeva alla
prima interprete di Lili Marleen, la popolaritä della canzone aumentö an-
che durante la guerra, sin fuori dalla Germania. Un commento di Radio
Londra del 14 settembre 1943 paria di una diffusione della canzone non
solo fra i tedeschi ma anche fra gli inglesi, i canadesi e gli italiani e presu-
me, a ragione, che Lili Marleen avesse raggiunto anche 1'Africa. Radio
Belgrado era stata concepita non solo come emittente per i soldati tedeschi
in Africa, ma anche come emittente di propaganda verso le truppe alteate
che combattevano in quelle zone: a questo scopo fra le 23.00 e le 2.00
mandava in onda - almeno a detta della trasmissione 3 nach 9 del 18
gennaio 1981- una tmsmissione di propaganda nazional-socialista in lin-
gua inglese con i nuovi successi musicali, per la quak fra l'altro Evelyn
Künneke cantava una versione inglese di Lili Marleen. La stessa Laie
Andersen, dopo l'annullamento del divieto di esibirsi in pubblico, incise,
su invito della sezione politica delta radio, canzoni in inglese, impiegate
poi per le trasmissioni di propaganda. Con amarezza, nd settembre 1943
ella annotava nd suo diario:

Hinkel mi ha proibito di cantare per la Wehrmacht tedesca, che attende con ansia
la sua Lili Marleen. Curiosamente, adesso devo mettere tutta la mia tenerezza nelle
canzoni in ingkse, per'chC possano essere inviate oItremare e alle truppe in naviga-
zione e seducano i cuori a fävore della Germania (Magnus 1981, 212).
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l.c einittenti inglesi tentarono la stessa cosa e, confidando sulla popola-

iitä delta canzone, adattar'ono alla melodia di Lili Marleen numcrosi testi
jm'pagandistici in tedesco, come per esempio (Schwarz, 1981): sagg1

~ .

3.

An der Laterne vor der Reichskanzlei
hängen unsre Bonzen, der Führer ist dabei,
da woll'n wir beieinander stehn,
wir wollen unsern Führer sehn,
wie einst am 1. Mai...

An der Laterne...
hängen...
Göring, Goebbels, Himmler, Ley,
ja alle Bonzen sind dabei,
wie einst...

An der Laterne...
hängen...
auch SS und auch SA
und Gestapo hängen da,
wie einst...

(Traduzione: I) Dal lampione / davanti alla cancelleria del Reich / pendono i nostri
gerarchi, ii Führer e ii accanto / lä vogliamo stare tutti quanti insieme / vogliamo
vedere ii nostro Führer / come una volta al primo Maggio... // 2) Dal lampione... /
pendono... / Göring, Goebbels, Himmler, Ley, / SI, i bonzi ci sono tutti / come una
volta... // 3) Dal Jampione... / pendono... / anche le SS e le SA / e la Gestapo sono
appesi Iii / come una volta...)

Che questa parodia, che coglieva in pleno la situazione politica intema

e i sentimenti di molti in Germania, fosse ascoltata tramite l'emittente

nemica e, malgrado l'immediatezza e la forza esplosiva delta sua crudezza

espressiva, corresse sulk labbra del popolo tedesco, con tutti i pericoli

connessi per la vita di chi la cantava, lo documentano in parte e soltanto in

modo insignificante versioni in circolazione della stessa parodia prove-

nienti dal III Reich, come la seguente (Lammel 1970, 192):

Unter der Laterne vor der Reichskanzlei,
hängen alle Bonzen, der Führer hängt dabei.
Und alle Leute bleiben stehn,
sie wollen ihren Führer sehn... pagina25
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lilcmcnti di entrambe le redazioni sono presenti in un'altra versione

(Leonhardt, 175):

Unter der Laterne vor der Reichskanzlei,
da hängt unser Führer und auch der Robert Ley.
Und alle, die voriibergehn,
woHn auch die ändern hängen sehn
die aridem der Partei.

(Traduzione: Sotto i! lampione davanti alla cancelleria del Reich / pende ii nostro
Führer e anche Robert Ley. / E tutti quelli che passanol voEliono vedere appesi anche
gli ahri / altri del partito)

Un passante nottambulo cantO in una notte d'estate del 1944, dopo un

attacco aereo a Berlino, una versione solo poco meno esplicita (Schepping

1985):

Unten an der Laterne hängt ein schwarzer Mann:
warte nur, balde hängen andere dran.
Wenn wir alle hängen sehen,
wird es uns wieder besser gehrt...

(Truduzione: Sotto it lampione pende un uomo nero / aspetta un po', fra poco ne
appendono altri. / Quando ii vedremo tutti appesi / le cose ci andranno di nuovo
meglio...)

La creativitä popolare, nonostante i tempi di censura, fu ben presente
nelle parodie di Lili Marleen, soprattutto nella seconda fase della guerra,
come dimostrano molte versioni parodistiche. Una versione berlinese si
augura nei suoi ultimi versi una conclusione degli eventi parallela a quella
delle altre parodie fin qui riportate, mentre nei versi precedenti vede la
situazione storica da un'altra prospettiva, quella della gente che soffre per
le catastrofiche condizioni alimentari (Schwarz, 1981 ):
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Nischt auf dem Boden / und ooch im Keller nischt,
Nischt mal was oof dem Teller / und ooch nischt oof dem Tisch
und oof dem Klo nich mal Papier:
Führer befiehl, wir folgen dir
und lassen die Köpfe rollen
von Himmler und von dir...



('liuduzione: Nulla per lerra / nulla neppure in cantina / Nujla c'era nd piatto / nulja
neanche sulla tavoja / e sopra ii cesso niente pill cam: / Führer comanda, noi ti sc-
puiamo / e facciamo rotolare / Ja testa di Himmler e quella tua...)

La stessa critica alla mancanza di cibo, mascherata da un certo umori-

smo nero, e presente in una parodia ancora pill diffusa, come testimonia ii
numero delle fonti (Rühmkorf 1971, 180 s.):

IL DE MARTINO
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SAGG1

Schweinefleisch ist teuer, / Ochsenfleisch ist knapp,
gehn wir mal zu Meier, / ob er Knochen hat,
und alle Leute soll'n es sehn,
wenn wir bei Meier Schlange stehn
wie einst Lili...

(Traduzione: La came di maiale e car& / la carne di manzo e scam, / a volte andiamo
da Meier, / in caso abbia ossa, / e tutti quanti devono vedere, / quando facciamo la
coda da Meier / come una volta Lili...)

ln un'altra versione, cantata in guerra a Neuss (Renania del Nord-

Westfäiia), si dice, discostandosi un po' (Schepping, 1985):

Rindfleisch ist teuer, / Schweinefleisch ist knapp
drum gehn wir zu Frau Benderl und kaufen uns Trapp-Trapp.
Und alle Leute soll'n es sehn,
wenn wir bei Benders Schlange stehn
für I Mark und 10...

(Traduzione: La came di mucca e cara, / la came di maiale e scam / perciö andiamo
da Frau Bender / e compriamo came di cavallo. / E tutti quanti dovrebbero vedere. /
quando facciamo'la coda da Bender / per I marco e 10...)

Bisogna sapere che Bender era una macelieria equina, dove talvolta si

{Mcva per lo meno comprare Trapp-Trapp, cioC came di cavallo, facendo

la coda.

Versioni provenienti da Wuppertal-Elberfeld e da Emmerich sui basso

Reno, nelle quail a volte cambia soltanto ii nome delle macellerie equine,

dimostrano che nelle altre cittä si avevano gli stessi bisogni e ii si compen-

sava nello stesso modo: a Emmerich: nun gehen wir nach Jesske (adesso

andiamo da Jesske) ecc.; a Wuppertal-Elberfeld: gehen wir zu Marga (an-

diamo da Marga)... Per poter comprendere meglio ii contesto delta canzo-

ne bisogna sapere che durante la guerra in un primo tempo era possibile

avere came di cavallo senza i bollini della tessera annonaria; in seguito si

calcolava in bollini ii 50% del peso della came. Per riuscire ad accaparrar-

si un po' di came ci si doveva mettere in coda davanti alle macellerie pagina27
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( 'hr nd 1("jh (|'l:ll|'(}|)il Iii situiuicmc aliineMarc fosse, sc possibile, an-

pitt inn:ti':t i'isultit chiaro da una parodia in dialetto fiammingo, molto
1tjtcrcs.x:tn(c dal pui1(o di vista formale, proveniente dall'Olanda occupata
(de Haan 1968, ! 14S.):

I. 'k Ginge met mijn zakske, / Naar de koolmarchand.
De koolmarchand die zeide: / «Gc moet in rcke man.
't En zijn geen kolen, 't is maar schlam,
De prijs daarvan is vijftig frank.
Wat zegde gij daarvon?
Dc helft van hondert frank!»

(Truduzione: Sono andato dal carbonaio, / con ii mio sacchetto / e ii carbonaio mi ha
detto: «Devi metterti in coda. / Non e carbone. e solo robaccia, / ii suo prezzo e
cinquanta franchi. / Che te ne pare? / La metä di cento franchi!»)

Tutta la miseria di quel periodo viene descritta in manicra escmplare

nelie tre analoghe strofe scguenti: ii costo altissimo del carbone di seeon-

da scclta, del latte annacquato, del pesce marcio; niente legna, poche para-

te e pane. Rimane solo la speranza (quinta strofa): gli inglesi arriveranno

presto da liberatori con cioccolata e pane bianco:

5. Wacht maar tot de zomer, / Ge zult een keer wat zien.
De Engelsman zal komen / Al met zijn vliegmasjien,
Met sjokolade en wit brood:
De duits moet dood, die stomme Kloot,
Al met zijn peerdebrood...

(Truduzione: Aspetta l'estate, / ne vedrai delle belle. / L'inglese verrä, / con it suo
aeroplano. / con cioccdato e pane bianco: / mortc al tedesco. l'imbecille / con ii suo
pane da cavalli.)

La terza strofa delta gill citata parodia W)!" der Laterne... da trug ich oft

un gerne meinen Kantus vor (Leonhardt 1979, 162) contiene nei versi di

chiusura un ajtro geriere di riferimento tipico dell'epoca: il fastidioso oscu-

ramento seraie e nottumo (cfr. anche Heimeran 1962, 225) contro le in-
cursioni aeree alleate che e l'oggetto dei versi:

Die Lampe, die den Schlaf ihr raubt,
hat längst der Luftschutz kleingeschraubt,
da gibt's nichts dran zu drehn...

PAGINA 28 (7iuduiione: La lucc che ti ruba il sonno, / l'oscuramento 1"ha gill abbassata da Lem-



|)41. / mm c'C pilt niente da abbassare...)

1,() slcsso tcma ricorre nella prima strofa di un'altra versione (quelle
hanno invece un tono bassamente erotico) (Leonhardt, cit, 165):
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SAGG1
An der Kaserne vor dem großen Tor
stand eine Laterne und steht auch noch davor.
Bei der Verdunklung brennt kein Licht
ein Mädchen hatt ich rumgekriegt.
Sie hieß Lili Marleen.

( /1udu;ione: Accamo alla caserma davanti alla tore mageiore / c'era un lampione e
("c ancora. / All'oscuramento non ardeva alcuna luce. / lo ero riuscito a persuadere
iina raj;azza. / Si chiamava Lili Marleen)

Anche una terza parodia contiene un simile riferimcnto nascosto nella

strofa introduttiva. Questa parodia e una versione interessante, in dialetto

bcrlinese, trasformata in moritat (Leonhardt, cit., 166):

1. Aus de Kaserne / iibersch große Tor
kiek ick zur Laterne, / doch keener steht davor.
Und soll doch eener unten stehn,
man kann im Düstem doch nischt sehn,
ooch nich Lili Marleen.

(7kadu:.ione: Dalia caserma / dall'alto delia tom maggiore / µardo ii lampione, / ma
sotto non c'C nessuno. / E sc anche qualcuno ci fosse, / nel buio non si vedrebbe
nulla, / manche Lili Marken)

Queste parodie piii civili sono gill vividi riflessi della storia di quei tern-

pi, anche quelle numerose che hanno avuto da un lato diffusione fra l'eser-

cito tedesco e dall'altro fra le truppe alleate e che riferiscono le reazioni a

determinati eventi bellici. Fra di esse ii documento evidentcmente piii vec-

chlo risale giä al 1942. Si tratta di una descrizione del disastro della Ill

divisione delta tänteria motorizzata tedesca (MOT. I. D.) in Russia (Lammel

1970, 204):

Als wir vor Moskau lagen,
da lagen wir im Schnee.
Kaputt sind alle Wagen,
erfroren Nas' und Zeh.
Und langsam deckt zur Winterruh
der Schnee die letzen Reste zu pagina29
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clci ddicn Mol 1. I).

( liu(lu:lml¢': Quando eravamo davanti a Mosca / stavamo nella neve. / Distrutte (ulte
Ic vctture, / gclati nasi e piedi. / E lentamente nella calma invernale / la neve copre gli
ulltmi resti / delta fiera MOT. I. D.)

La canzone fu riportata, nel 1942, in un articolo del giomale antifascista
<<Däs freie Deutschland», Messico, ripreso dal tedesco «Zeitung» stampa-
to a Londra: Erich Weinert, che aveva inviato la canzone da Mosca, scris-
SC:

Le canzoni dei sokjati che vengono cantate al fronte, adesso sono piene di cupa
disperazione... o riparano in un amaro umorismo nero... La terza divisione di
fanteria motorizzata, totalmente annientata, si era composta un necrologio (Lammel
1970, 248).

La comparsa di questa parodia, inviata da Weinen, un tedesco molto

attivo in Russia nella propaganda anti-hitleriana, in un foglio antifäscista

testimonia ancora una volta l'utilizzo da parte della propaganda antinazista

di simili parodie riscritte sui modello di Lili Marleen e messe per esempio

in circolazione tramite la radio oppure fogli volanti allo scopo di disgre-

gare la forza militare e demoralizzare le truppe tedesche. Anche un'altra

parodia, proveniente dal fronte orientale, deve con tutta probabilitä la sua
diffusione a questo mezzo di propaganda: secondo quanto si dice nell'ul-

tima strofa, essa e databile a poco prima della fine della guerra (Schepping

1985):

Vor der Toren Moskaus stand ein Bataillon,
es waren noch die Reste von einer Division.
Die Deutschen wollten Moskau sehn,
sie mußten aber türmen gehn / wie einst Napoleon...

Und es rief der Posten: / Die russen kommen schon!
Es kann dein Leben kosten, / Kam'rad, drum lauf davon!
Gewehr und Stiefel blieben stehn,
wir aber mußten türmen gehn / wie einst Napoleon...

Dnjeper, Bug und Weichsel, / das ist schon lange her;
denn jetzt an der Oder / steht das rote Heer.
Wenn sie erst mal bei Leipzig stehn,
dann wird es uns viel schlimmer gehn / wie einst Napoleon...

PAGINA 30 (Traduzione: Davanti alle torri di Mosca c'era un battaglione, / erano i resti di una



divisionc. / 1 tedeschi volevano vedere Mosca, / ma dovettero darsela a gambe / come
iina volta Napoieone... // E la sentinefla gridö: / arrivano i russi! / Puö costani la vita,
/ catncrata, scappa via! / Fucile e stivale restarono immobili, / ma noi dovemmo dar-
ccla a gambe / come una volta NaµMeone... // Dnjeper. Bug e Weichsel / sono giä
molto Iontane; / perchC adesso sull'Oder lC arrivata J'Amata Rossa. / Quando arrive-
ranno a Lipsia, / ci andrä ancora piü miseramente / come una volta a Napoleone...)

Confronti fra i testi dimostrano l'esistenza di una relazione fra questa

parodia e un'altra, proveniente anch'essa dal fronte russo (DVA A 205
064: anche Leonhardt, 174):

IL DE MARTINO
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Hört, ihr deutschen Michel, / ihr sieget euch zu Tod.
Der Hammer und die Sichel, / die bleiben ewig rot.
Ihr werdet Moskau niemals sehn;
Vielmehr daran zugrunde gehn / wie einst Napoleon...

(Tmduzione: Ascoltate, vol Michel tedeschi, / siele sconfitti a morte. / La fake e ii
martello,/ rcstano sempre rossi. lVoi non vedrete mal Mosca; / piuttosto finirete sotto
tcrra / come una volta Napdeone...)

ln confronto a tali contenuti carichi di significato un'altra parodia pro-

veniente dall'ambito della vita militare della campagna di Russia risulta

quasi banale, ritraendo la opprimente quotidianitä dei soldati da una pru-

spettiva molto particolare, quejla dei pidocchi (Leonhardt, 172; quanta strofa

praticamente identica a Heimeran 1962, 226):

f.

4.

Einst in der Kaserne / ging es sauber zu,
doch in des Ostens Feme / da gibt es keine Ruh.
Nie zieht man sich die Sachen aus,
drum juckt uns täglich, ei der Daus, / ne kleine sÜße Laus...

Deine Schritte Kenn ich, / deinen leisen Gang,
wach ich oder penn ich, / du läufst am Bein entlang.
Dir wird bald ein Leid geschehn,
denn so kann das nicht weitergehn / mit deinem Rundengehn...

(Traduzione: I. Una volta in caserma / era tutto pulito, / ma nel iontano oriente / non
c'C tregua. / Non ci si toglie mal le cose di dosso, / per questo ci fa prurito ogni
giomo, ma guarda. / piccolo, dolce pidocchio... // 4. Conosco i tuoi passi. / la tua
andatura lcggera, / che io vegli o che dorma, / tu mi corri sülle gambe. / Ti accadrä
presto una disgrazia / cosI non puö pill andane avanti / con ii tuo girare attomo...)

Gli stessi tormenti, sempre sui fronte orientale, sono ricordati nella sc-
guente parodia (Leonhardt, 171): pagina3|
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ln dem kmcn ( )Mcn. / in dun Sow.jc(lan(l.
ch sicht ne Latci"nc, / die hat noch nic gebrannt.
lind sdhen wir tins wicdcrschn,
dann wern wir einen trinkcn µhn / mit dir, Lili Marleen...

hi den I'anjebudc / liegen wir auf Stroh,
und tins beißen heftip / Wanze, Laus und Floh.
Und sollten wir uns wiedersehn,
heut müßtn wir erst mal baden gehn, / jawoll, Lili Marleen...

Hat es mal geregnet, / leben wir im Brei,
sollen noch marschieren - / oh nix poMmel!
Und sollten wir uns wiedersehn,
o Gott, wie wär das Leben schön / mit dir, Lili Marleen...

(Traduzione: i. Net lontano oriente, / nella term dei Soviet, / non c'C nessun lampio-
ne, / che non sia ancora bruciato. / Dovessimo mal rivederci, / andremo a beme uno /
con te, Lili Marleen... // 2. Nella baracca / ci stendiamo sulla paglia, / ci pizzicano
forte / cimici, pidocchi e pulci. / Dovessimo mal rivederci, / allora dovmmmo prima
iavarci, / signorsi, Lili Marleen... // Sc solo piove, / viviamo nella melma, / dobbiamo
sempre marciare, / poche storie! / Dovessimo mal rivederci, / o Dio, che bella sarebbe
la vita / con te, Lili Marleen...)

Quanto queste avversitä rendano insopportabile la vita militare e dimo-

strato dal ritomo dello stesso tema in parodie composte in altri settori del

fronte molto lontani. I soldati tedeschi di stanza sui Mar Glaciale in Fin-

landia cantavano cosi le piaghe delta vita militare («Berliner Neue

1llustrierte» del 14.4.42; anche Leonhardt 168 s.):

1.

4.

Über dem Polarkreis / ist es bitter kalt,

da gibt es keine Mädchen, / nur Sumpf und Moor und Wald.
Drum woHn wir wieder heim ins Reich,
zu Fuß, per Bahn, das ist uns gleich - / zu dir Lili Marleen...

Und in unserm Bunker, / da geht es lustig zu,
da lassen uns die Läuse / die ganze Nacht nicht Ruh.
Doch einmal werden wir entlaust,
dann kommen wir nach Haus gesaust / zu dir, Lili Marleen.

pagina32

(Traduzione: LAI circolo polare / fa un freddo pungente, / non ci sono ragazze, / solo
palude e torba e bosco. l'Vbgliamo tomare a casa nel Reich, / a piedi, in treno, ci fa lo
stesso -/ da te, Lili Marleen... // 4. E net nostro bunker / ci si divene. li pidocchi non
ci lasciano / in pace tutta la notte. / Quando finalmente saremo spidocchiati, / aliora
tomeremo di corsa a casa / da le, Lili Marleen)



ln inodo pill sarcastico. pcrchC non smorzati da un simile umorismo
llc'/Il, l'avversione e I'orrore per una vita mijitare senza senso, tormentosa,

Ill (|(|cs!o caso in Africa. si esprimono in una parodia di soldati semplici

j'uwcnicntc dalla guerra nd dcserto (Leonhardt, 170):

IL DE MAKJ1NO

8/98

SAGGI

I

)
...

Aus der Ckse lklingt ein dumpf«Ton.
Hier ist dlcs Scheiße, / wißt ihr schon davon')
Wenn die Kamele durch die Wüste gehn,
dann kannst du mich darunter sehn. / Paß auC Lili Marken...

Heute Ölsardinen, / morgen «dter Mann»,
übermorgen kommt dann /&r Tubenkäse dran.
Wenn von den Zwieteln Düfte wehn.
dann ist das Leben nicht mehr schön. / Nicht wahr, Lili Marleen?...

Kannst du mir verraten, / wer Afrika erfand?
Wir scheißen übern Spaten lauf den verfluchten Sand.
Wenn ich nur den Kd erwisch,
den schlag ich tot uM denk «ma' fisch>>. / Denk nach, Lili Marleen...

(7kiduzione: I. Dall"oasi / ccheggia un suono cupo. / Qui tutto e merda. / Iu sapevate
gill'? / Quando i cammelli attraversano ii deserto, / mi puoi vedere in mezzo a loro. /
Sial attenta, Lili Marleen... // 2. Oggi sardine sott'olio, ldomani «alter Mann», / do-
podomani avremo / formaggio in scatola. / Sc ddle cipolle si levassero profumi, / la
vita non sarebbc pilt bella. / Non e veto, Lili Marleen?... // 3. Mi puoi riveiare / chi ha
invcntato 1'Africa? / Caghiamo sulk vanghe / sulla sabbia maledetta. / Sc solo ac-
chiappassi ii tipo. / lo bastonerei a morte e penserei «mc ne infischio». / Ritletti, Lili

Marleen...)

Tre parodie straniere, infine, possono rendere appieno lo spettro delta

storia bellicu di Lili Marleen. La prima fu scritta da un giovane olandese,

riprova ulteriore del fatto che anche in Olanda questa canzone colpisse in

pleno sia «in originale» sia con parole nuove, come dichiarö T. W. R. de

Haan (1980, 71), che ha accennato a questa parodia net suo libro

Strautmadelieven, in cui si dice anche che essa potrebbe essere stata com-

posta ad Amburgo, dopo ii bombardamento del 27 luglio 1943, da un

giovane di Groning - uno dei 42 compagni di sorte costretti al lavoro piü

duro e sottoposti anche a razionamento di cibo (in origine era composta da

tre strofe):

wij kwamen al ult Hamburg / Zonder geld of goed,
Na vele dagcn zwerven / Mci ecn bcblaarde voet.
Nu zijn we in Ölsburg aangeland, PA(ANA 33



1
L

1L DE MARTINO

8/98

SAGGI

Nog ver van't dierbaar vaderland.
Toch hebben wij nog moed,
Wat ons hier zinge doet.

(Traduzione: Venivamo tutti da Amburgo / senza soldi e senza beni, / dopo aver giro-
vagato molti giorni / con le bolle sotto i piedi. / Adesso siamo arrivati a Ölsburg, /

ancora molto lontani dalla amata term natia, / perö abbiamo ancora la bocca, / che ci
oermette di cantate)

Le altre due, una francese e una inglese, hanno origine dall'invasione

alleata in Normandia. La prima fu cantata nel 1944 dopo la vittoriosa in-

vasione dell'Arsenale di Todes da parte dei lavoratori francesi, e mi e
stata comunicata da un informatore tedesco che l'aveva sentita:

Devant la caseme / un soldat allemand
qui lä prend la garde, / pleurant comme un enfant:
je lui demande: «Pour quoi pleues tu?»
Ii repondit trCs simpkment:
«Hitler a nous vendu,
les Russes nous ont en cul!>>

(Traduzione: Davanti alla caserma / c'C un soIdato tedesco / che fa la guardia / plan-
gcndo come un bimbo; / io gli domando: «perchC piangi?» / Lui risponde molto sem-
plicemente: / <<Hitlcr ci ha venduti, / i russi ci hanno inculato")

La parodia inglese, composta da sei strofe, fu ascoltata, fra l'altro, da un

prigioniero di guem tedesco durante la sua prigionia in un lager di Rimini

fra ii maggio e i'ottobre 1945. La cantavano i suoi carcerieri inglesi, ap-

partenenti alla quinta armata. Il testo sottolinea fieramente l'appartenenza

alle truppe di invasione in Italia, che non avevano partecipato al memora-

bile «D'Day», ii giorno dell'invasione della Francia, ma avevano perö

conquistato 1'Italia, con grosse perdite, dall'autunno dei 1943. L'inizio

della canzone recita cosi:

We are the D'Day dodgers
in sunny Italy...

(cfr. la variante in otto strofe, in Leonhadt, 187)

(Traduäone: Noi siamo quelli che hanno evitato D'Day / nell"assolata ltalia...)

PAGINA 34
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Qucsta invasione segnO l'inizio della fine della guerra, ma non misc
minine alla biografia di Lili Marleen. Con ii dopoguerra si apre anzi un
nimvo capitolo nella storia della vita e dell'importanza tanto della canzo- Sagg1
ii'.' quanto delta sua interprete e del suo compositore: nell'isola di Langeoog,
ncCüPätä e liberata dalle truppe franco-canadesi all'inizio del 1943, Laie
Andersen fu presto identificata con la cantante tedesca di Lili Marleen.
(;lil nd giugno del 1945 fece due concerti per i soldati feriti delle truppe
ch occupazione e nel settembre del 1945 si arrischiö ad andare adAmburgo,
piubabilmente in cerca di nuovi ingaggi. «La mia popolaritä presso le
lorzc di occupazione inglesi e incredibilmente grande grazie a Lili
Marleen», annotava, con sollievo, nel SIlO diario (Magnus, 230).

Analoga vicenda e vissuta anche dal compositore Norbert Schultze:
quando, nd 1946, suonö Lili Marleen in un club militare americano a
Bcrlino, ii pubblico lo osannö «come un eroe» («Rheinische Post>>
3.4.1975), dimenticandosi delle altre sue canzoni di guem: Bomben auf
England e Panzer rollen in Afrika. Forse tali eventi diventano piü
comprensibili sc si valuta la misura della psicosi per Lili Marleen in base
a un altro episodio significativo, che un informatore mi ha raccontato come
vissuto da lui stesso:

La biografia dell'infomatore si incrociö in modo per lui indimenticabiie con
quella della canzone nei giomi immediatamente seguenti la liberazione da parte
degli americani, verso Ja fine della guerra: una sera irrupper'o nell'appartamento
delta sua famiglia molti Gl, che odinarono al dodicenne ragazzo di accendere la
radio. Non appena dall'apparecchio risuonö in una versione inglese l'amata Lili
Marleen i soldati si strinscro attorno alla radio scostando bruscamente ii ragazzo
e ascoltarono entusiasti, in/ilandosi quasi nella radio.

Qui si manifesta una nuova funzione psicologica adempiuta dalia can-
zone a guerra finita, che fa si che essa mantenga tutta la sua importanza: a
una compensazione per i dolori della guerra vissuti in prima persona (vedi
paragrafo 7), ormai venuta meno, subentrö ii ricordo e la rielatorazione
dei momenti di vita e di dolore legati alla guerra. per quei soldati di en-
trambe le parti che l'avessero in precedenza ascoltata o cantata c per tutti
quelli che comunque avessero vissuto quella situazione.

Anche l'accento emtico rimase un effetto invariato della canzone, cena-
mente per taluni anche in quel significato inequivocabile che giä si era
palesato in alcune delle citate parrAie del tempo di guem. li nome Lili
Marleen divenne, fra l'altro, sinonimo anche di quelle dome che erano
state battezzate Amiliebchen jamichette degli americani], come e facile
capire dalla seguente parodia cantata, in un tedesco storpiato, da un solda- pagna35
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Down by the Bahnhohl American soldat:
«Zie haben cigaretten / and a beaucoup chocolat?»
Das ist prima, das ist gut! / A 20 Mark for fumph minute...

(7kiduzione: Vicino alla stazione / c'C un soldato americano: / «Avete siµrette / c
tanlo cioccolato?» / Questo e eccezionale, questo e bello! / 20 marchi per cinque
minuti...)

Restando nell'ambito della cronologia biografica della canzone, biso-

gna annotare anche una scoperta fatta a Brema, intorno al 1947, da un

folklorista: un µup[x) di bambini, durante un gioco di squadra in cui era-

no suddivisi in due file contrapposte, cantava Lili Marleen in una versione

non molto distante, nel suo significato fondamcntale, dalla parodia appe-

na riportata e che si collega nei versi finali anche a quella parodia del

Trapp-Trapp di epoca bcllica (Cammann 1970, 329: similmentc due va-

rianti renane in Grober-Glück 197 1, I 12):

J H6
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N. Al. ha-ben muß, für ei - ne Mark und
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zehn, für ei - öw MDrk und zehn.

Unter der Laterne, / vor dem großen Tor,
stand die kleine Lisa, / gepudert wie noch nie.
Und wartet auf den Abschiedskuß.
den sie von N. N. haben muß
für eine Mark und zehn...

PAGINA 36 (Truduiione: Sotto it lanipionc / davanti alla torre ma¥giore, / c'C la piccola Lisa. /



ta(a come ncssun'altra. / E aspetta ii bacio di addio, / che cleve riccvere da N. N.
' pci llll marco e dieci...)
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Iii quel periodo Laie Andersen aveva ripreso gill da parecchio a tencre
l mccrti. soprattutto per i soldati inglesi delle forze di occupazione, e in sagg1
['rxi Lili Marleen faceva incvitabilmente parte dei proµammi. La cantante
('i':t ii piii delle volte annunciata come The original singer ofLili Marleen
|l:i vera cantante di Lili Marleenj. A volte si esibiva anche per it pubblico
icdcsco. Come giä durante la guem, le venivano continuamente richiesti
mitografi che doveva firmare come Lili Marleen. Nd 1950 intraprese un
viaggio in Inghilterra. durante ii quäle venne acclamata dal veterani del-
l' Mrica-Korp inglese, i Desert Rais cIel generale Montgomery, e nd 1956
:i Düsseldorf cantO Lili Marleen di fronte a 20.000 veterani della armata
del deserto di Rommel, 1'Africa-Korp tedesco: fra «applausi scroscianti».
come riportava la stampa (Magnus, 256).

[] inuro di Berlino, eretto nd 1961, reca un'iscrizione memorabilc, fatta
da mano ignota, che cntra nella biografia della canzone: Lili Berlin, un'an-
notazione che risveglia innumerevoli associazioni e permeüe molte inter-
prctazioni: puö esscre vista come un riferimcnto a Berlino come luogo in
cui si svolge la vicenda della canzone oppure come cittä in cui essa e la
sua cantante ebbero la loro prima grande occasione alla prima assoluta,
poi al concerto al teatro Scala, alla trasmissione radiofonica del
Wunschkonzert trasmesso dal grande studio delta radio di Berlino nella
Masurenallec, e tramitc ii disco; ma Berlino era anche ii luogo in cui la
cantante vennc tenuta agil arresti domiciliari e in cui tentö ii suicidio. O
forse Lili Berlin era soltanto un riferimento politico attuale: aspettate ii
crollo dei muro, c quindi la fine della divisione delta Germania?

Nd frattcmpo Laie Anderscn si esibi anche in Canada e in Finlandia; a
Monaco si dovette difendere da un Lili Mur/een-Club fin troppo entusia-
sta (per gli studi sulla canzone questo e fenomeno unico); andö in Ameri-
ca e in Svizzera. !1 tentativo di non cantare Lili Marleen in uno dei concer-
ti naufragö per I'ostinata opposizione def pubblico, che fece ben capire ii
suo desiderio a viva voce: «dapprima solo in pochi reclamarono la canzo-
ne, poi sempre di piü, infinc la reclamarono tütti>>, scrisse la Andersen nel
suo diario (Magnus, 253).

Nd 1959 si ksteggiö ii ventesimo anniversario della canzone ma anchc
ii sessantacinquesimo compkanno del compositore del testo, Hans Leip.
Nd 1965 Laie Andersen si esibi negli Stati Uniti, con un gran successo
annunciato da titoli a caratteri cubitali: Lili Marleen here again jil ritorno
di Lili Marken]. Seguirono concerti e interviste radiofoniche in Canada,
serate folkloristiche e musicaii su navi di lusso: eppure, alla fine del 1969,
la cantante annotava nd suo diario: pm/Cssionulmente e sempre lutto piü pacana 37



1l de martino fermo. Di ii a poco prese la decisione di fare una toumCe e un disco di
8 / 98 addio Good-bye memories, naturalmente con una pubblicitä che per la

grafica (motivi di lampioni) e per ii testo giocava sulla rinomanza mondia-
Je della Andersen per mezzo di Lili Marleen: la cantante che con una

saggi canzone hu conquistato ii mondo (anche questo aspetto della storia del
successo della canzone, cioC Lili Marleen nella pubblicitä, sarebbe un
ambito ricco di materiale e istruttivo per lo studio della ricezione della
canzone). Al ritomo da uno spettacolo televisivo a cui la cantante aveva
partecipato avvenne un episodio, puntualmente annotato nel suo diario,
fortemente significativo per quanto riguarda la biografia della canzone: un
capitano di corvetta a riposo non rinunciö a esserle di aiuto portandole ii
bagaglio sulla banchina della stazione:

Sc sua eccelienza sapesse che cosa ella ha significato allora con la sua voce,
none doFK) notte, per noi soldati...

Anche dopo la toumCe di addio, portata a temine nonostante la matat-
tia al fegato, ci furono alcune esibizioni in pubblico, soprattutto con Lili
Marleen: nell'autunno dello stesso anno alla televisione di Stoccolma e in
un concerto ad Amburgo; nel febbraio dej 1970 in una produzione televi-
siva tedesca nello ZDF; poi, ancora una tournCe in iocalitä balneari, una
esibizione, sempre con questa canzone, nella Beethovenhalle di Bonn in
occasione di un concerto di beneficenza e, infine, un altro evento impor-
tante nella biografia della canzone, cosi legata a quella della sua cantante:
una nave passeggeri di Langeoog fu battezzata Lili Marleen.

Dopo la mone improvvisa di Laie Andersen. avvenuta a Vienna ii 29
agosto 1972, le notizie riportate dalla stampa, traboccante di ricordi della
cantante e delta sua fama come interprete di Lili Marleen, concludono
questo voluminoso capitolo delta storia di Lili Marleen. La sua cittä nata-
le, Bremerhaven, si guadagna un grande onore: nd gennaio del 1981, nove
anni dopo la morte, le ha dedicato un monumento con un vecchio lampio-
ne stradale («Rheinische Post>> 1/1981).

Questo gesto non e avvenuto a caso nel 1981: in quell'anno cadeva ii
quarantesimo anniversario della prima messa in onda delta canzone attra-
verso la radio militare Belgrado, che segnO l'inizio del sud successo mon-
diale. Altrettanto non per caso quell'anno di giubileo fu ricco di eventi per
Ja biografia di Lili Marleen: fu allora che comparve la piü importante do-
cumentazione su Laie Andersen e la sua canzone, nata dalla penna di sua
figlia Litta Magnus-Andersen (Magnus 1981); sempre a quell'anno data
una edizione musicale molto singolare: ii pianista e cembalista Hans
Priegnitz (anno di nascita 1913) pubblicö sotto ii titolo Wie einst Lili

pagina 38 Marleen le sue variazioni della canzone per pianoforte, rafhnate e in uno



·.ttlc scmpre diverso: Lili Marleen <<ä 1a» Bach, Mozart, Beethoven, il de martino
Sdiuinann, Schuben, Chopin, Brahms, Dvorak, Bartök e Johann Strauss, 8 /98
j| 1lll(O accompagnato dalle sue parüdie poetiche del testo c<ä 1a» Omero,
Mtnnesang, Goethe, EichendoM, Heine, Busch, Morgenstern e Eugen Roth
d'i'icgnitz 1981). SAGGI

inline nel 1981 Rainer Werner Fassbinder gir'ö ii SIlO spettacolare film
h:isato sull'autobiografia di Laie Andersen, con ii quäle inaugurö un ulte-
tiorc capitojo nella storia di vita di Lili Marleen, aprendo un nuovo filone
ckllä tradizione della canzone, nato dall'interpretazione di essa resa dal-
l':ittrice che ha portato sulla scena LaleAndersen, Hanna Schygulla: non a
('axo, sempre nello stesso anno, usci una nuova edizione tascabile dell'au-
|oblografia che invece di una fotografia dell'autrice recava sulla copertina
una foto di seena del film: la Schygulia accunto al lampione davanti alla
('userma con la sua torre maggiore.

Ho potuto constatare che la canzone e giunta al miei studenti tramite
questo film, rafforzata da una produzione discografica concomitante. Si
tratta ora di osservame gli ulteriori sviluppi per chiarire sc e in quak misu-
ra si stia davvero verificando un'innovazione che agisca sui modo di can-
tare e sc tale innovazione abbia origine dalla prima versione, nuovamente
accessibile tramite riedizioni, o dal film.

L'ultimo, sorprendente incontro che ho avuto con Lili Marleen, pone
diversi interrogativi: e riconducibile alla tradizione, alla ripresa di un
evergreen, o era un comeback originato dal film ii fatto che un gruppo
olandese di danza popdare cantasse, il 23 giugno 1984, durante una ma-
nifestazione intemazionale per ii duemillesimo anniversario della cittä di
Neuss, Lili Marleen in olandese e con accompagnamento di fisarmonica?

Poscritto

Forse, da questo Caso Lili Marleen ii folklore musicale puö ricevere
uno stimolo ad avventurarsi ancora di piü nd campo, piuttosto evitato, dei
successi musicali prodotti per i media e da essi divulgati: il Caso non e
solo un esempio di come possano essere fluttuanti i confini che si pongo-
no a una canzone popolare, anche nella sua definizione piü tradizionale;
inoltre la biogra/ia di Lili Marleen, cioC la storia a tutto tondo della vita
di questa canzone commerciale, dä anche un'idea della forza con cui la
storia dei tempi e degli uomini si possa rispecchiare in essa. Successi di
questo genere, sulla base della bro vasta ricezione e riproduzione e quindi
della quantitä immensamente grande di rapporti soggetto-oggetto, spesso
possono trasmettere, con molta piü forza di altri, informazioni sugli avve-
nimenti del tempo, sugii umori,i pensieri, i bisogni, i desideri e le reazioni
plitiche delle masse senza nome, i! che permette di illuminare meglio pagina39
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:ilcuni ambiti reconditi della storia di un'epoca.
Queslo caso probatorio forse fomisce alla nostra disciplina alcune co-

noscenzc significative, soprattutto riguardo all'ampiezza dello spettm delle
associazioni e delle funzioni che ii cantare inteso come ricezione di una
canzone puö aver'e: dati che sono di grande importanza anche per una
psicologia, sociologia e antmpologia del canto. per lo studio di esso e
della sua ricezione come anche, in modo particolare. per Jo studio dei
media.

jtraduzione dul tedesco di Antonella De Rilma]

NOTE

pa(;|na40

*Wilhelm Scheppin¥ e nato nel 1931 a Neuss, Germania. Dopo aver studiato Didai-
tica musicale presso la Scuola di musica di Colonia, ha completato la sua formazione
prcsso l'universitä di Colonia, studiando musicologia, germanistica, filosofia e peda-
goeia. Fra ii 1958 e ii 1988 ha avülo una intensa attivitä concertistica come direttore
d'orchestra e di coro. sia in Germania sia all'estero. soprattutto con l'orchestra da
camera di Neuss, da lui stesso fondata. Ha partecipato a varie trasmissioni radiotöniche
e tekvisive, nonchC a incisioni discogratiche. E stato membro della giuria in mohc

competizioni intemazionali di musica jazz, corde e strumentalc. Dal 1982 al 1985 e
stato presidcme dclla Commissione per la ricerca sui canto. la danza e la musica della
DGV (Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, ossia Socictä te&sca per ii folklore).
Dopo aver insegnato in diversi istituti scolastici e universitari, dal 1985 insegna al-
I'Universitä di Colonia, dove ha ricopeno la cattedra di Musica c Didattica musicale,
ha diretto ii Seminario musicale ed e attualmente dirett«c &Jl"lstituto di folklore
musicale.

I suoi studi hanno riguardato: la ricerca storico-musicale: to studio del canto e
ddla sua ricczione; Io studio sulla funzione d'uso &1 canto; la storia c la M)ciolQgia
dcl canto corale: i nuovi canti religiosi giovanili: ii canto di oppK)sizione nd terzo
Reich: la didattica del canto: la musicologia storica e sistematica.

(I) Versione del testo e delja melodia: lrascrizione mia. presa dalla versione Electrola
dcl 1939 (Wunschkonzert. senza data, ] a I).

(2) Anche «An», «Unter».

(3) ln orij;ine: da uns, ma a volte anchc: Don wollen wir uns...

(4) ln origine: seh'n.

(S) In orieinc: blasen.

(6) ln originc: so¥lcich.

(7) ln origine: wollt'.

(8) In origine: zieren. A volte anche: zarten.

(9) ln origine: Rc. Le note da 9 a 13 fanno riferimento alla trascrizione musicale
accanto al testo.

(ID) ln origine: Rc.

( I I) In origine senza ii Fa e senza ii )evare. ii testo risultava di consegenza suddiviso



iihrimenti.

(|?) ln oriEinc: Re.

(13) ln originc: un intero.

fL DE MARTINO
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APPENDICE

«Lili Marleen» e 1'Italia

Lili Marleen conobbe edizioni discografiche in ltalia nel 1942. Nd
maggio 1942 venne stampata l'edizione tedesca dalla Cetra DC 4013, net-
l'esecuzione di Vivi Gioi con ij concorso dell'orchestra della canzone di-
retta dal Maestro Angelini. IJ mese precedente era apparsa la versione ita-
liana di Rastelji (Milano, Edizioni Suvini e Zerboni) cantata da Lina Ter-
mini, sempre con l'orchestra dketta dal Maestro Angelini, Disco Cetra DC
4004, titolo Lili Marlen.

Eccone ii testo:

PAGfNA42 Tutte le sere sotto quel fand


