
Per il Campidoglio e la via obbligata al risanamento 

Le fermacie comunali 
diventano aziende 
Sono 29, la gestione sara autonoma 
Le farmacie comunali saranno gestite da un'azienda spe-
ciale con un proprio consiglio di amministrazione e un 
bilancio autonomo. Al Comune spetteranno le funzioni 
di indirizzo e di controllo. La delibera, approvata ieri dal-
la giunta, dovra passare all'esame della commissione 
consiliare. Renderle redditizie senza rinunciare al servizio 
pubblico: questo I'obiettivo. I lavoratori clie lo vorranno 
potranno restare alle dipendenze del Campidoglio. 

HMCIA 
• Vecchie, perennemente in de
ficit, decisamente demode Ma an-
cora per poco. Per portare le venti-
nove farmacie comunali della citta 
al traguardo della redditivita c per 
sottrarle ai vizi burocratici che oggi 
condividono con qualslvoglia 
sportello anagrafico, e in arrivo I'A-
zienda speciale. Saranno gestiie'da 
un unico consiglio di amministra
zione, avranno un proprio bilancio 
e gestiranno il personate che nun 
sara piu alle dipendenze del Cam
pidoglio. Un bel po' di autonomia, 
insomnia, senza comunque rinun
ciare a quel servizio pubblico che 
resta essenziale, soprattutto in peri-
ferla, dove entro lanno dovrebbe-
ro arrivaie sei nuove strutture. 

I Infatti nei quartieri piu lontani 
dal centra che le farmacie comu
nali hannovivaccinaio finora, qua
si sempre in splendido isolamento, 
Per I margini di guadagno non ele-
vatlsslmi, per paura delle rapine e 
per altri motivi ancora, pare infatti 
che i privati si tengano piuttosto 
lontani dalle zone coperte dalle 
•municipal!*. Far si che queste resi-
stano, (restando pubbliche) pos-
sibllmcnte offrendo un servizio mi-
gllore senza accumulare deficit, 6 
tra gli obiettivl che il Comune si po
ne con l'«aziendalizzazione*. L'al-
tro e quello di renderle redditizie: 
•Non e piO tollerabile per i romanl 

MAsoeeo 
assistere agli alti profitti delle far
macie private mentre quelle pub
bliche perdono colpi per I'incapa-
cita di stare sul mercato - ha spie-
gato il capo di gabinetto Pietro Bar
rera -. Trasformarle significa resti-
luire una risorsa a tutta la citta», 

Privedi modeme attrezzature, 
ingabbiate dalla burocrazia: se og
gi in una farrnacia comunale si 
rompe un vetro, percambiarlo bi
sogna chiedejejautbrizzazione al
ia circbscrizibne; se invece si vuole 
rinnovare la saracinesca bisogna 
lare domanda alia terza ripartizio-
ne. Sepoi si volessero commereia-
lizzare i eosidetti; prodotti «parafar-. 
mdceutici», .cosmetic!, dietetic), per 
I'infanzia, insomma tutto quanta e 
esposto anche nella piu piccola 
farrnacia private (e die la rende 
ricc-i), bisogna nempire una pila 
di moduli I'Occorrono logica e 
mentalita di impresa che una strut-
tura amministrativa non pud avere» 
continua Barrera La delibera pas-
sata len in giunta dovra essere va-
gliata dalla commissione consilia
re ai Servizi sociali e si prevede 
pt -a concludere il suo ltei entro 
apt ,e. »ln questo modo potremo 
costituire la nuova societa ai pnmi 
di giugno - ha annunciato il presi
dents della commissione Maunzio 
Bartolucci - Prima di allora do-

vranno essere definiti tutti gli aspet-
ti giuridico-normativi per la costitu-
zionc del consiglio di amministra
zione c dell'azienda speciale" I 
membn del consiglio saranno tre, 
nominati dal sindaco previo bando 
pubblico II patrimonio restera al 
Comune il quale fornira anche una 
dotazione iniziale ancora da defi-
nire «Masiamoconvinti che presto 
le farmacie cosl nnnovate avranno 
presto bilanci in attrvo», confida 
Barrera II quale tiene anche a pre-
cisare che non si tratta di una ipri-
vatizzazione» «L'azienda nmane 
pubblica - ha spiegato - ed e una 
via che percomamo sia perche le 
leggi in vigore rendono assai diffici-
li le dismissioni, sia per scelta poli
tical! La trasformazione potra len-
dere piu facile pel il Comune eser-
citare il diritto d'opzione e quindi 
aprire diciannove nuove farmacie 
in zone che ne sono sprowiste, Al 
Campidoglio, resterannmo le fun
zioni di indirizzo e di controlio sia 
sul bilancio, sia sugli orjjani diri-
genti. •', . 

Per quanto riguarda le garanzie 
per i centoventi lavoratori, si preve
de che possaho scegliere se passa
re all'aziehdae quindi essere rego-
lati da un riuqyq contralto; oppure 
se restare ai Comune e in questo 
caso verrebbero impiegati in altri 
setvizi. La decisioni che ciascun di-
pendente prendera potra essere 
cambiata entro due anni: la possi-
biiita di un ripensamento e infatti 
garantita. <Cpn 1'aziendalizzazione 
delle farmacie, il progetto del Co-
mune-holdmg entra nel vi\ o - co-
clude Barrera - Con le Spa le Sri e 
le Istituziom contiamo di trasfenre 
grossi pezzi dell amministrazione 
pubblica in un sistema di aziende 
e imprese tra loro collegate E so
no in arrivo quelle la societa per 
aziom per lo Zoo e I'azienda per il 
Palazzo delle Esposiziom 

iaetano Galia nuovo amministratore 
della societa Aeroportidi Roma 

La societa Aeroportl di Roma ha un nuovo amministratore 
delegate: ai tratta di Gaetano Galla, nominate dal consiglio 
d'ammlnlstrazlone della societa al postodi Domenico 
Cempella, neo-ammlnlstratore delegate dell'Alitalia. Galia 
ha gla annunciato quail saranno! suol prlml impegni tra I 
quail c'e quello dl portare a termlne II progetto dl 
privataazionedella societa, che dovra conductors! nel giro 
dl tre annl, con II collocamento dl azionl sul mercato e la 
conseguente quotazlone In porsa. 
II nuovo amministratore delegate dl aeroportl di Roma, che 
gestlsce gU aeroportl al Flumlclnoe Clampino-sl legge In 
una nota - proseguendo I'opera gla awiata da Cempella 
dovra rafforzare la competltMta sul mercato e I efficacia dl 
gestione della societa, In un sistema ormai 
deregolamentato con la llberallzzazlone del servlzi. Galia, 57 
anni, orlglnario dl Trapanl, In precedents e state 
amministratore delegate dl Atttech, la societa dl 
manutenzlone della compagnia, e ha ricoperto In passato 
dlversl Incarlchl neM'ambito del gruppo Alitalia, nel quale e 
entrato nel 1959, ftno a (Hventare dlrettore del trafflco. E 
state anche respontablle della direzione Customer Service 
dl Alitalia e amministratore delegate dl ArJ. 

Restaurati vecchi cortometraggi d'autore 

Dodici piccoli film 
sul nostro passato 
Giovedi sera sono stati presentati all'Etoile Sguardi d'au
tore, dodici cortometraggi, firmati da grandi registi del no
stro cinema, recupefati e restaurati dall'Associazione Phi
lip Morris Progetto Cinema. In una sala affollatissima, per-
sonaggi del mondo del cinema, dello spettacolo della 
cultura e della politica. «E stata un'impresa lunga e diffici
le - ha detto Giuseppe Tornatore nella sua veste di cura-
tore dell'iniziativa - all'inizio quasi non ci credevo». 

•LEONORA MAHTELLI 

m Si correrebbe il rischio di far 
torto a molti cercando i nomi di 
tutti coloro che erano presenti I'al-
tra sera.al cinema Etoile per la pre-
sentazione dei dodici cortometrag
gi recuperati e restaurati dall'Asso
ciazione Philip MorrisPrpgetto Ci
nema Sarebbe infatti jmpossibile 
citarli tutti. In una sala stracolrha 
c'era quasi per interoil cinema ita-
liano. II mondo dello spettacolo. 
Quello delle istituzioni culturali e 
delle istituzioni politiche. In platea 
i corridoi erano bloccati dalla folia, 
mentre giornalistie fotografi, nella 
gran bolgia, si affannavano a strap-
pare immagini e dichiarazioni ai 
«piu» vip. D'altronde I'occasione, 
molto suggestiva, era di quelle im-
portanti, e per piu di una ragione. 
Innanzitutto per I'operazione cul-
turale che e stata condotta in asso-
luta controtendenza: il recupero di 
vecchi cortometraggi d'autori ita-
liani (i negativi spesso erano stati 
stati considerati perduti) non era 
ne semplice da realizzare, ne da 
pramuovere. «Quando ho suggeri-
to l'iniziativa alia Philp Morris Pro
getto Cinema - ha detto all'inizio 
della serata Giuseppe Tornatore 
nella sua veste di curatore - non 
pensavo che avrei trovato tanta at-
tenzione. E non pensavo che sa
rebbe stata possibile questa mera-
viglia E stata una ricerca lunga, ma 
infine fruttuosa» 

La serata moltre offnva locca-
sione di vedere dodici piccole ope-
re lalcune inedde; firmate dai 
grandi del nostro cinema quando 
ancora erano giovani, non famosi, 
non affermati Permettcndo dl co-
gliere al suo nascere la vena ispira-
tnce ed il particolare di ciascuno, 
che avrebbero prodotto piu tardi le 

grandi opere di Antohioni, Viscon-
ti, Masellii Risi, Pontecorvo E anco
ra: di Olmi, Comencini, Petri, Que-
sti, Vancini, Zurlini, Mingozzi. Ma 
infine, c'era un'altra ragione per 
non perdere la proiezione dei do
dici corto: e stato come assistere al 
farsi di un puzzle, che alia fine ha 
fatto emergere I'immagine com-
plessa di un'Italia la cui la memo-
ria e andata perduta. Un viaggio in-
tenso all'indietro nel tempo, guida-
to da sguardi sicuri, precisi, abituati 
a cogliere la ricchezza dei partico-
lari. 

Curioso come nei film proposti 
ricorrano spesso immagini e storie 
di cani. Oggi - non so perche -
non aecadrebbe. Un piccolo, eapo-
lavoro lo struggente Cani dieiro le 
sbarre (1954) di Pontecorvo. E gli 
uomini? Nel bellissmo Ombrellai 
(1952) di Citto Maselli e descritta 
1'umile epopea di quelii di un pae-
sino dell'Abruzzo, che per tre sta-
gioni. all'anno scendevano nelle 
strade deserte della perifeiia roma-
na, per vendere ed aggiustare om-
brelli: gesti, voci, e perizie artigia-
nali tramandate di padre in figlio, 
ed oggi scomparse. Scomparse an
che molte geografie. In Vertigine 
(1950) di Antonioni (I'anziano re-
gista e stato a lungo applaudito dal 
pubblico in sala), lo sguardo scor-
re su paesaggl alpini quand'erano 
ancora incontaminati il piccolo 
paesino sullo sfondo, vallate deser
te, e su su, fin quando la funivia 
s'impenna per I'ultimo tratto lasen-
tando le vette rocciose e la ctne-
presa accarezza la loio ruvida ma
teria Ma questi non sono che tre 
esempi deli'indimenbcabile dozzl-
na dl cui e composto Sguardi d'au
tore. 


