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Introduzione e piano dell’opera 

Oggetto del presente lavoro monografico è il diritto alla disconnessione, 
nell’ambito dei nuovi modelli di lavoro sviluppatisi nella recente era digita-
le e delle problematiche che essi sollevano. Tali problematiche sono diffi-
cilmente affrontabili con i “vecchi criteri e le ricette conosciute” 1. 

L’attenzione riposta nei confronti del binomio lavoro-tecnologia, o, me-
glio, normative giuslavoristiche-trasformazione tecnologica, genera una re-
lazione composita e dinamica. 

Gli scenari evocati da questa relazione sono molteplici e, nonostante la 
dottrina li abbia attenzionati da tempo 2, un approfondimento sul tema 
della disconnessione appare quanto mai opportuno, tanto per l’assenza nel 
panorama dottrinale di un lavoro monografico in argomento, quanto per 
riflettere ulteriormente su alcuni profili problematici. 

In particolare, l’indagine sui mutamenti della legislazione lavoristica, 
iniziati con la cd. rivoluzione informatica degli anni Ottanta, già aveva “per 
sua scienza-tecnica privilegiata l’elettronica, per sua macchina elettiva il 
computer, per sua risorsa essenziale l’informazione stessa” 3. 

Quello della disconnessione, però, è un nuovo fenomeno, originato da 
un contesto politico-economico profondamente mutato, anche in relazione 
alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. 

In particolare, se è bene separare vita privata e vita lavorativa 4, la di-
 
 

1 RODOTÀ S., Tecnologie e diritti, Il Mulino, 1995, 9. 
2 PESSI R., Innovazione tecnologica e sistema di relazioni industriali: “la contrattazione della 

trasformazione” e il “protocollo IRI”, in Riv. it. dir. lav., 3, 1986, 733; VARDARO G., Tecnica, tec-
nologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in Pol. dir, 1, 1986, 76-77. 

3 CARINCI F., Rivoluzione tecnologica e diritto di lavoro: il rapporto individuale, in Dir. lav. 
rel. ind., 26, 1985, 204. Il saggio riproduce, con l’aggiunta delle note, il testo della relazione 
svolta all’VIII Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicu-
rezza Sociale tenutosi a Napoli nei giorni 12-14 aprile 1985. 

4 ACCORNERO A., Il mondo della produzione, Il Mulino, 1994, 321. 
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sconnessione assurge a diritto fondamentale per garantire al lavoratore di 
salvaguardare il proprio tempo libero e la sua programmabilità, da cui di-
pende lo svolgimento di altre attività dedicate allo sviluppo degli interessi 
della persona 5. 

Le indagini condotte da Eurofound, ad esempio, hanno messo in evi-
denza una forte irregolarità dei rapporti, in ragione di un aumento sostan-
ziale dell’uso degli strumenti digitali a scopi lavorativi 6. A fronte del mu-
tamento delle modalità di lavoro, attraverso la diffusione del lavoro a di-
stanza mediante l’utilizzo degli strumenti digitali, il 27% dei soggetti inter-
vistati ha rappresentato di lavorare nel proprio tempo libero. 

Questo dato percentuale elevato e in costante crescita rappresenta un 
fattore di allarme e fornisce un quadro chiaro delle nuove problematiche 
derivanti dall’evoluzione tecnologica, che richiedono soluzioni giuridiche 7.  

Il primo interrogativo affrontato in questa sede riguarda la non facile 
collocazione della disconnessione nell’ambito della disciplina dell’orario di 
lavoro, sia per l’esiguità di dati normativi ad essa direttamente riferiti, sia 
perché, collocandosi al confine con i periodi di riposo, la disconnessione 
rischierebbe di non assumere una autonoma rilevanza laddove dovesse 
coincidere con questi ultimi. 

Certamente il diritto alla disconnessione appare ictu oculi afferente alla 
sfera di tutela del tempo libero, ovvero quello delle ore vuote lasciate da 
ogni occupazione quotidiana 8. Si tratterà di capire, dunque, se il periodo 
di disconnessione coincida inevitabilmente con il periodo di riposo o si 
possa trarre una diversa conclusione. 

Verranno successivamente messe in evidenza le norme del diritto inter-
no che espressamente sanciscono il diritto alla disconnessione (l’art. 19, l. 
n. 81/2017 e l’art. 2, co. 1-ter, d.l. n. 30/2021) per sottolineare come questo 
costituisca uno degli aspetti più controversi della disciplina del lavoro agi-
le: si pensi, ad esempio, al tema della cooperazione del lavoratore in mate-
 
 

5 LUDOVICO G., Lavori agili e subordinazioni, Giuffrè, 2023, 273. 
6 Disponibili ai link: https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2017/working-anytime-

anywhere-effects-world-work; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2021/right-
disconnect-exploring-company-practices. 

7 RODOTÀ S., Tecnologie e diritti, cit., 15. L’A. aveva già ben chiaro l’impatto che avrebbe 
provocato lo sviluppo tecnologico e anticipava le soluzioni possibili «Così, le tecnologie sfidano 
i vecchi diritti e ne esigono impetuosamente di nuovi. Intorno ad esse si ridefinisce l’identità 
stessa del soggetto, a partire dalle modalità della procreazione fino alla rete di relazioni inter-
personali costruita attraverso le varie categorie di informazioni». 

8 OCCHINO A., Il tempo libero nel diritto del lavoro, Giappichelli, 2010, 5. 
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ria di sicurezza, che può estendersi anche ai periodi di disconnessione, con 
ulteriori implicazioni in relazione alla tutela del diritto alla riservatezza. 

Tenuto conto del fatto che il diritto alla disconnessione allo stato è 
espressamente previsto solo per il lavoro agile e che tale modalità non 
esaurisce tutte le forme di lavoro connesso, ci si domanderà se le norme ad 
hoc, che sanciscono il diritto alla disconnessione, possono dirsi espressive 
di un principio generale, comunque ricavabile aliunde, o ne delimitino in 
modo chiuso il campo di applicazione. 

In altri termini, occorre capire se un lavoratore a distanza diverso dal 
lavoratore agile (si pensi al telelavoratore o al lavoratore da remoto, che 
pure possono utilizzare strumenti informatici) possa invocare l’esercizio 
del diritto a prescindere dall’espressa previsione di una norma di legge o di 
un contratto collettivo. A tal fine potrà essere utile analizzare quali siano i 
beni giuridici tutelati dal diritto alla disconnessione, anche per capire quali 
possano essere le misure per rendere effettivo tale diritto. 

Il binomio lavoro–tecnologia, con riferimento esclusivo alle articolazio-
ni della tutela del diritto alla disconnessione, non può prescindere dal-
l’analisi dei principali fenomeni presentati dalla realtà socio-economica: 
sotto questo punto di vista è impossibile ignorare la crescente diffusione 
del lavoro su piattaforma. 

Ulteriore questione da affrontare è, quindi, se esista una peculiarità nel-
l’esercizio del diritto alla disconnessione nell’ambito della gestione algo-
ritmica della prestazione lavorativa e del ricorso all’intelligenza artificiale 
come strumento organizzativo. 

Nell’ultima parte del lavoro si affronterà, seppur per cenni, il diritto alla 
disconnessione in una prospettiva comparatistica, per mettere in evidenza 
il rapporto tra autonomia ed eteronomia negli ordinamenti italiano, france-
se, spagnolo, tedesco e polacco. 


