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NEWS DEL GIORNO

Inps: riconoscimento della 14esima ai pensionati aventi diritto
    di Redazione

L’Inps, con messaggio 12 giugno 2023, n. 2178, fornisce tutte le informazioni necessarie in
merito alla platea dei pensionati aventi diritto a percepire anche il rateo di quattordicesima
mensilità.

La mensilità aggiuntiva sarà liquidata dall’Istituto agli aventi diritto con la mensilità di luglio
2023 nei confronti della platea degli aventi diritto individuata secondo i dati in possesso
dell’Inps.

Il messaggio Inps n. 2178/2023 individua anche i criteri reddituali adottati per mappare gli
aventi diritto, distinguendo tra:

coloro che risultano essere alla prima concessione (ivi compresi coloro che già
percepivano il trattamento pensionistico ma in precedenza non avevano fruito del
rateo aggiuntivo) per i quali rilevano tutti i redditi posseduti nell’anno 2023;
coloro che già avevano percepito il rateo anche in anni precedenti, per i quali invece
rilevano i redditi da prestazioni soggetti ad obbligo di comunicazione al Casellario
centrale, nonché i redditi diversi conseguiti nel corso del 2022.

Il messaggio, quindi, una volta individuati i criteri di computo, prosegue indicando le soglie
reddituali entro le quali spetta il riconoscimento del rateo.

La somma aggiuntiva a titolo di rateo di quattordicesima viene quindi erogata d’ufficio con la
mensilità di luglio 2023 da parte dell’Inps nei confronti dei soggetti i quali:

rientrano nei limiti reddituali stabiliti;
alla data del 31 luglio 2023 hanno un’età anagrafica superiore a 64 anni.

Il messaggio Inps n. 2178/2023 distingue poi i trattamenti pensionistici di derivazione
pubblica, da quelli gestiti nei sistemi integrati (Gestione privata, Ex Enpals, Gestione pubblica
con liquidazione mediante sistema IVS, giornalisti liquidati con sistema IVS).

www.eclavoro.it Page 2/12

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.06.messaggio-numero-2178-del-12-06-2023_14179.html
https://www.eclavoro.it


Edizione di mercoledì 14 giugno 2023

www.eclavoro.it Page 3/12

https://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/gestione_del_rapporto_di_lavoro_dopo_il_decreto_calderone
https://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/gestione_del_rapporto_di_lavoro_dopo_il_decreto_calderone
https://www.eclavoro.it


Edizione di mercoledì 14 giugno 2023

NEWS DEL GIORNO

CdM: assunzioni per le Pubbliche Amministrazioni
    di Redazione

Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato, mediante apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
12 giugno 2023, n. 135, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2023
l’avvio di procedure di reclutamento di personale in vista di successive assunzioni a tempo
indeterminato in Amministrazioni Pubbliche.

Il D.P.C.M. 11 maggio 2023 elenca quindi le Amministrazioni Pubbliche interessate, tra queste
compaiono tra le altre:

Consiglio di Stato;
Avvocatura generale dello Stato;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero della cultura;
Ministero della difesa;
Ministero dell’economia e delle finanze;
Ministero della giustizia;
Ministero dell’interno;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ministero della salute;
Agenzia delle entrate;
Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Inps.
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INL – Consigliere di Parità: siglato il protocollo di intesa
    di Redazione

In data 8 giugno 2023 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Ispettorato Nazionale del
Lavoro e le Consigliere di Parità, finalizzato a dare nuovo e rinnovato impulso alle azioni volte
a rafforzare il rispetto della normativa prevista in materia di parità di genere.

Come indicato nella dichiarazione di intenti, le parti si impegnano congiuntamente mediante
la sottoscrizione del protocollo a promuovere principi di uguaglianza, pari opportunità e non
discriminazione tra donne e uomini nel mondo del lavoro, garantendo così la piena
applicazione della normativa prevista in materia di parità di genere e contrastando qualsiasi
situazione discriminatoria.

Un aspetto centrale del protocollo è costituito dalla sinergia tra Ispettorato Nazionale del
Lavoro anche in termini di scambio di dati statistici ed informazioni (specie finalizzate ad
evidenziare eventuali situazioni cristiche anche emergenti da attività ispettive) e buone prassi
comportamentali.

Particolare interesse viene poi dedicato alle realtà che occupano più di 50 dipendenti,
coerentemente con l’attuale impianto normativo.

Viene infine prevista una durata quinquennale dalla data di sottoscrizione del protocollo
stesso.
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NEWS DEL GIORNO

Definizione legale di Dispositivi di Protezione Personale
    di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11146, ha stabilito come
la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come
limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di
specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi
attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera
protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità
con l’art. 2087 c.c. (nella specie, la S.C. ha confermato le decisioni dei Giudici di merito
confermando l’obbligo contrattuale del datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli
indumenti forniti per lo svolgimento dell’attività lavorativa con conseguente diritto dei
lavoratori al risarcimento del danno conseguente all’anzidetto inadempimento).
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SPECIALE DELLA SETTIMANA

Lavoro stagionale: un’interessante pronuncia della Cassazione
    di Luca Vannoni

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9243/2023, ha considerato non stagionali
attività legate a servizi aeroportuali in quanto la deroga contenuta nella contrattazione
collettiva non dettagliava concretamente le attività stagionali. Si prende spunto dalla sentenza
per procedere con alcune considerazioni riferibili al settore turistico.

 

Introduzione

In un momento storico dove la contrattazione collettiva si vede riconosciute in via esclusiva
fondamentali competenze di regolamentazione, appare sicuramente meritevole di attenzione
la recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 9243/2023, dove una disposizione della
contrattazione collettiva, che individuava un’ipotesi di stagionalità, è stata considerata:

“inidonea a dar corpo alla disposizione di legge perché non contiene alcuna specificazione di quali
siano le attività che devono essere ritenute stagionali in quanto preordinate ed organizzate per
l’espletamento limitato ad una stagione”.

Dopo averne analizzato il disposto, si cercherà di verificare se, alla luce della disciplina
odierna, l’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva possa rappresentare
un rischio per quei datori di lavoro che, sulla base di essa, considerino stagionali determinati
lavoratori a termine.

Si ricorda preliminarmente che, nell’ordinamento vigente, non esiste una nozione diretta e
specifica di stagionalità, che possa essere utilizzata per qualificare i rapporti di lavoro in via
generale come tali, ma solo richiami per specifici regimi in deroga.

Nel momento in cui fu redatto il D.Lgs. 81/2015, all’articolo 21, comma 2, dove si prevede
l’obbligo di un periodo cuscinetto di 10 o 20 giorni nelle riassunzioni a termine, si inserì come
soggetti in deroga a tale disposizione:

“i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del
decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
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A tale disposizione si agganciano, mediante un espresso richiamo, una serie di ulteriori
deroghe, legate al limite massimo per successione di 24 mesi (articolo 19, comma 2, D.Lgs.
81/2015) e al limite quantitativo di utilizzo dei contratti a termine, 20% o diverso limite
previsto nella contrattazione collettiva (articolo 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015).

Come era facilmente prevedibile, il Decreto sulle attività stagionali non ha mai emesso il suo
primo vagito e, quindi, come parametro normativo il riferimento è all’oramai datato D.P.R.
1525/1963, emanato al fine di specificare un elenco delle attività stagionali che legittimassero
l’utilizzo del contratto a tempo determinato, allora regolato dal L. 230/1962.

Nell’elenco, oltre a una serie di attività rientranti nel campo agricolo, della pesca,
dell’allevamento e dello spettacolo, trovano posto:

“attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche,
che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o
centoventi giorni non continuativi”, oltre a “fiere ed esposizioni” e “attività del personale assunto
direttamente per corsi idi insegnamenti professionale di breve durata”.

L’ultimo richiamo all’interno del D.Lgs. 81/2015 al lavoro stagionale è rappresentato dal
comma 1, articolo 21 (come modificato dall’articolo 1, D.L. 87/2018) dove è specificato che:

“i contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati
o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”.

 

Il caso oggetto della pronuncia della Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione trova origine nella sentenza della Corte d’Appello di
Venezia che, accogliendo il ricorso presentato da 4 lavoratori nei confronti di una società
attiva nel settore aeroportuale, in loro favore aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in quanto tra le parti erano intercorsi contratti a termine
per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi.

In base a un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 5, comma 4-ter, D.Lgs.
368/2001, disciplina ora non più in vigore, che deroga all’articolo 5, comma 4-bis, dello stesso
decreto, ha ritenuto che per applicare la deroga al tetto temporale imposto dalla norma è
necessario che l’attività stagionale sia tipizzata e se ne evidenzi, nella norma collettiva
autorizzata a individuarla, la speciale natura.

Ha poi escluso una sovrapponibilità tra la nozione di attività stagionale e quella di attività
continuativa con picchi stagionali: in mancanza di una necessaria caratterizzazione dell’attività
da porre a fondamento del legittimo superamento del limite massimo di 36 mesi, la norma
collettiva sarebbe nulla. Analoghe considerazioni sono state poi svolte con riguardo alla
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disciplina applicabile ai contratti conclusi nel 2016, dettata dall’articolo 19, comma 2, D.Lgs.
81/2015 che rinvia all’articolo 21, comma 2, dello stesso decreto.

La Corte di Cassazione, partendo dall’esame della disciplina del D.Lgs. 368/2001, applicabile
ai primi contratti intercorsi tra le parti e rispetto ai quali è stato accertato il superamento del
limite dei 36 mesi, ha ricordato che tale norma consentiva l’apposizione del termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato da parte delle aziende di trasporto aereo o esercenti
servizi aereoportuali, di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un
periodo massimo complessivo di 6 mesi da aprile a ottobre di ogni anno e di 4 mesi in periodi
diversamente distribuiti, con rispetto delle percentuali di contingentamento fissate nella
misura del 15% o di quella maggiore autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro (ora
ITL) per gli aeroporti minori.

Inoltre, con approccio simile alla disciplina oggi in vigore, si prevedeva che non si applicasse il
limite per sommatoria di 36 mesi alle attività stagionali definite dal D.P.R. 1525/1963 nonché
a quelle individuate “dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Entrando poi nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto che nel concetto di attività stagionale,
riferibile all’impresa, possano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività
stagionali in senso stretto e non anche a situazioni aziendali collegate a esigenze di
intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggior richieste di mercato o da altre
ragioni di natura economica produttiva.

Le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in
determinati periodi dell’anno rientrano nella diversa nozione delle cosiddette punte di
stagionalità, dove si assiste a un incremento della normale attività lavorativa connessa
maggiori flussi.

La stagionalità inoltre può essere riferita, oltre che all’attività imprenditoriale nel suo
complesso, anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo
discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l’esigenza di una sua
limitazione temporale.

Continua poi la Suprema Corte evidenziando come il D.P.R. 1525/1963, riferimento passato e
presente per definire le attività stagionali, contenga:

“un’elencazione da considerarsi tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica delle
attività da considerarsi stagionali. Si tratta di indicazioni che depone nel senso della necessaria
tipizzazione dell’attività stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività,
deve essere chiaramente identificata. Ne consegue che la contrattazione collettiva, autorizzata a
individuare le attività stagionali rispetto alle quali opera la delega al divieto di superamento del
limite massimo di 36 mesi di durata cumulativa dei contratti a termine, deve elencare
specificatamente quali sono le attività che si caratterizzano per la stagionalità”.
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Prima di entrare nel merito delle considerazioni conclusive contenute nella sentenza, è
opportuno richiamare il testo dell’articolo 30, Ccnl trasporto aereo – attività aeroportuali, dove
si prevede che:

“Le parti, a mente del comma 4-ter, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, hanno
primariamente confermato, anche nel solco di quanto già sancito dall’accordo del 21 aprile 2008, la
specificità stagionale del dettato dell’art. 2 del citato D.Lgs. che ha tipicizzato la fluttuante
dinamica del settore evidenziandone la presenza di esigenze strutturali di tipo stagionale nei
periodi ivi individuati. Le parti ritengono inoltre di individuare nelle più generali esigenze rimarcate
nel predetto testo normativo, specifici picchi di stagionalità rispettivamente compresi tra dicembre e
gennaio, tra luglio e settembre in cui sarà possibile incrementare il limite massimo percentuale ivi
previsto di un ulteriore 5%”.

Tale regolamentazione, ora non più in vigore, probabilmente anche per il contenzioso che ha
determinato, appare estremamente imprecisa, oltre che scritta in un pessimo italiano, dove di
fatto la definizione di stagionalità è limitata a rinvii e concetti tautologici (fluttuante
dinamica…. specifici picchi di stagionalità rispettivamente compresi tra…), senza alcun dettaglio
che ne possa individuare la stagionalità. Non appare immune da vizi anche l’approccio della
Suprema Corte, che, di fatto, ragiona presupponendo l’esistenza di un concetto di stagionalità,
che comunque deve essere integrato dalla contrattazione collettiva, quando, a livello
normativo, non sembrano evidenziarsi limitazioni di intervento per la contrattazione collettiva.

A ogni modo, sulla base di tali premesse, la Cassazione ha ritenuto che l’articolo 30, Ccnl,
applicabile al caso concreto:

“non abbia, in attuazione della delega conferita alla contrattazione collettiva, provveduto ad
individuare, secondo gli indicati criteri, le attività svolte dal personale di terra del trasporto aereo e
delle altre attività aeroportuali che abbiano carattere di stagionalità. La norma collettiva si è infatti
limitata ad un tautologico rinvio all’articolo 2 del D.Lgs. 368 del 2001, che regola in genere la
possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro per le società di trasporto aereo e dei servizi
di terra, ed ha attribuito a tale …. una generica connotazione di stagionalità. In sostanza, la
disposizione più che essere nulla per contrasto ad una norma imperativa, come afferma la sentenza
impugnata, risulta inidonea a dar corpo alla delega operata dalla disposizione di legge poiché non
contiene alcuna specificazione di quali siano le attività che devono essere ritenute stagionali in
quanto preordinate ed organizzate per l’espletamento limitato ad una stagione”.

Viene poi considerato inutile, al fine della qualificazione come stagionale, il richiamo ai picchi
di stagionalità individuati dal Ccnl (e compresi tra dicembre – gennaio e luglio – settembre).

Secondo la Suprema Corte,

“questi infatti hanno riguardo proprio alla normale attività che si intensifica nei periodi indicati
tanto da aver determinato le parti sociali, consapevoli della necessità di procedere ad un numero
maggiore di assunzioni in quei periodi, ad aumentare la percentuale del cosiddetto
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contingentamento di un ulteriore 5%. Nessun elemento è desumibile dalla norma che consenta di
individuare attività a carattere stagionale che, ove siano oggetto di un contratto a termine, non
sono soggette al limite di legge di 36 mesi superato il quale il rapporto di lavoro diviene a tempo
indeterminato”.

 

Considerazioni

La pronuncia sopra commentata pone rilevanti dubbi nel momento attuale, dove i datori di
lavoro si trovano a dover gestire, soprattutto nelle attività turistiche, gli incrementi legati alla
stagione estiva.

Pertanto, appare significativo raffrontare i concetti sopra elencati ed evidenziati dalla Corte di
Cassazione nell’ambito di un contratto collettivo del settore turistico: prenderemo, a titolo di
esempio, il Ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo siglato da Fipe, tenuto conto, a ogni
modo, che anche gli altri Ccnl comparativamente più rappresentativi del settore turistico si
caratterizzano per una disciplina perfettamente comparabile.

L’articolo 90, Ccnl considera innanzitutto casi di legittima apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in
determinati periodi dell’anno, quali:

“– periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;

– periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;

– periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;

– periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura
annuale”.

Tale previsione oggi appare ulteriormente rafforzata dal nuovo testo dell’articolo 19, comma
1, D.Lgs. 81/2015 (come modificato dal D.L. 48/2023), che demanda alla contrattazione
collettiva l’individuazione dei casi di utilizzo dei contratti a termine (quando la durata supera i
12 mesi, anche a seguito di proroga, ovvero in caso di rinnovo): non tanto per il superamento
con un singolo rapporto del periodo di 12 mesi, ma per l’individuazione di un’ipotesi legittima
di rinnovo, che richiede una causale a prescindere dalla durata.

Con l’articolo 94 si deroga poi espressamente alla disciplina sulla successione dei contratti a
tempo determinato di cui all’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015 (dove si prevede il limite
per sommatoria di 24 mesi) “nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in
senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 89 e 90 del presente
contratto”.
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A chiudere il cerchio, si richiama poi l’articolo 89, dove si sottolinea come:

“le parti, firmatarie il suddetto c.c.n.l. concordano che quanto definito dall’articolo 90 del c.c.n.l. per
i dipendenti dei Settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo 8 febbraio
2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ai fini
dell’applicazione delle specifiche normative”.

A ogni modo, l’aspetto che appare decisivo è rappresentato dalla espressa deroga al limite dei
24 mesi alle ipotesi di incrementi stagionali: anche a volerli considerare, sulla base dei principi
evidenziati dalla Suprema Corte, contratti non stagionali, opererebbe comunque la deroga al
limite per sommatoria, in quanto alla contrattazione collettiva, di qualunque livello purché
rappresentativa, è riconosciuta tale possibilità (articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015), e la
concreta realizzazione nel Ccnl Fipe appare sufficientemente specifica.

Il rischio di non considerarli stagionali, comunque, aprirebbe a ulteriori problematiche
connesse alle deroghe che richiamano tale qualificazione, come la disciplina dello stop and go
e i limiti quantitativi. Prospettandosi una stagione di interventi da parte della contrattazione
collettiva, è comunque auspicabile che tale produzione si caratterizzi da parametri oggettivi e
specifici, che possano essere agevolmente attuati nei contratti individuali, e da deroghe
puntuali che non si fondino esclusivamente da qualificazioni generiche.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.
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