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PREMESSA

Con il presente saggio si tenta di verificare se l’assetto costituzionale del Dirit-
to del lavoro e della previdenza sociale, possa ancora costituire un paradigma per 
la garanzia degli statuti protettivi riferibili alla persona del lavoratore, gravemente 
colpiti dagli effetti  della crisi strutturale in atto, che sono particolarmente perva-
sivi in paesi a debole struttura produttiva ed ad alto debito pubblico come l’Italia .

La ricostruzione, che parte dai lavori dell’Assemblea costituente e dalla costi-
tuzionalizzazione del diritto del lavoro,  prende e atto della parziale inattuazione 
della Costituzione e dell’evoluzione, da un lato, dello statuto protettivo del lavoro 
subordinato (per lungo tempo parametrato alla figura dell’operaio della fabbrica 
fordista assunto a tempo pieno ed indeterminato) e, dall’altro, del modello na-
zionale di welfare che, sino agli ultimi interventi, ha sostanzialmente mantenuto 
un carattere tipicamente occupazionale, stante la forte disattenzione rispetto agli 
istituti dell’assistenza sociale.

Le criticità correlate alla crisi del 2008 (e la sua conseguente strutturalità) han-
no imposto una riconsiderazione del nostro assetto ordinamentale, anche conse-
guente agli effetti della perdita della sovranità monetaria (e finanziaria) derivanti 
dall’appartenenza all’Eurozona, che ha comportato un ridimensionamento, sia de-
gli statuti protettivi del lavoro, che dei welfare nazionali, venendo così ad incidere, 
oltre che sulla Costituzione materiale, anche su quella formale .

Peraltro, nel nuovo contesto dell’impresa industriale post-fordista, del capita-
lismo finanziario, della digitalizzazione e dell’indefinito lavoro prestato sulla rete 
o attraverso la rete, il diritto del lavoro vive una forte crisi che rischia di portare 
alla perdita del suo connotato di tutela imperativa e inderogabile della parte più 
debole del rapporto. 

Ciò impone un aggiornamento della prospettiva  giuslavoristica in vista dei 
nuovi paradigmi del mercato transnazionale del lavoro, che non distolga però l’at-
tenzione dal cittadino operoso, il quale rimane sempre il fattore costitutivo della 
democrazia anche nelle moderne società postindustriali.

È proprio con riferimento a tale figura che diviene essenziale, per un verso, il 
tema della condizionalità e cioè della correlazione tra diritti sociali e responsabili-
tà del cittadino/lavoratore e, per altro verso, la collaborazione virtuosa tra il primo 
e il secondo welfare, che ha un indubbio effetto moltiplicatore delle opportunità 
occupazionali e del contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 

Il quadro risultante da tale interazione virtuosa consente la tutela dell’omoge-
neità dei livelli essenziali delle prestazioni e la conferma del patto fondativo della 
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nostra Repubblica, fondata sul lavoro e su un progetto di eguaglianza sostanziale, 
declinato dall’art. 2 e 3 Cost., ed affidato proprio alla leale collaborazione tra 
lo Stato ed i corpi intermedi, il centro e la periferia, il pubblico e il privato, che 
realizza le condizioni per garantire un’esistenza libera e dignitosa anche alle ge-
nerazioni future.
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