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una riduzione d’orario con intervento della Cassa Integrazione Guadagni . 136

6. Il divieto di assunzione a termine per le aziende che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 . . . . . . . . . . . . . . . 137

Articolo 4

DISCIPLINA DELLA PROROGA

di Riccardo Salomone

1. Premessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2. La disciplina della proroga come attuazione della Direttiva comunitaria re-

lativamente alle « misure di prevenzione degli abusi » . . . . . . . . . . . . . . . 143
3. Le condizioni necessarie per la proroga del contratto a tempo determinato 148
4. (Segue) Il consenso del lavoratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5. (Segue) Le ragioni obiettive e il riferimento alla stessa attività lavorativa per
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