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92. Segue: l’indennità di disoccupazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
93. La Cassa Integrazione Guadagni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
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142. La parità retributiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

143. Le tipologie di retribuzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

144. Profili evolutivi dei trattamenti retributivi: politica dei redditi e moneta

unica europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

145. La partecipazione azionaria dei dipendenti alla gestione dell’impresa . 451

(C) I DIRITTI PERSONALI

146. La tutela della personalità del lavoratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
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187. Limitazioni pattizie della facoltà di recesso del lavoratore: clausola di

durata minima e prolungamento del preavviso . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

Sezione Seconda

DIMISSIONI E LICENZIAMENTO

188. Breve quadro storico-normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
189. Il recesso del lavoratore nei contratti a tempo indeterminato . . . . . . . 569
190. Il recesso del datore di lavoro per giusta causa e giustificato motivo . . 571
191. In particolare: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e il

licenziamento disciplinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
192. Segue: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo . . . . . . . . . . 576
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