
—  I li  --
—  Filosofia e filologia. Firenze, Galileiana, 1868. —  I d is c o r s i s u ll ’u
nità della lingua. Firenze , C ellin i, 1869. —  Un p o ’ di critica  a l so
cialismo. M odena , S o lia n i, 1869. —  I  due usurai, novella. G e n o v a , 
Sch enone , 1870. —  I l  metodo: dialogo filosofico. M o d e n a , S o lian i, 
1870. —  La lingua comune, dialogo. Bologna, Fava e G a ra g n an i, 1870.

—  Secondo dialogo filosofico. M o d e n a , G add i  , 1871. —  I l  p ittore in 
glese, novella. G e n o v a  , Schenone , 1871. —  A i giovani ita lia n i. F i 

ren ze  , C e l l i n i , 1871. —  Sulla vita e sugli scritti di Mons. Giuseppe 
Buscarini vescovo di Borgo S. Donnino. M o d e n a ,  G a d d i ,  1873. 
Storia delle lingue e letterature romanze. Bo lo gn a, R o m a g n o l i  e  G e 

n ova, S o r d o m u t i ,  1880-1905, voi. 3. —  Un codice del sec. X I V  conte
nente poesie e prose genovesi: notizie e saggi. F iren ze  , C e l l in i ,  1882.
—  I l  positivismo dì Augusto Còmte. Firenze, Cellini, 1887. —  P ro lu 
sione alle conferenze sulla storia d’Italia dal 1815 al 1878. G e n o v a , 
Sch en on e, 1890. —  Commemorazione dt Cesare Cantii. P istoia , F io r i, 
1896. —  D iario dei Jatti occorsi in Genova negli anni 1847-48 49. G e 
nova, C arlin i, 1902. —  I  parlari italici dell’antichità fin o a noi. L i 
vorno, G iu sti, 1903. Curò altresì la  stampa dei seguenti testi : Visione  
dei gaudi de’ beati e de’ mali sopravvenuti al mondo: testo del buon 
secolo. G en o v a , Schenone, 1865. —  Morali tratti da diversi santi, f i 
losofi e poeti: testo del buon secolo. G enova , Schenone , 1865. La 
leggenda di S. Giorgio: testo del buon secolo. G en ova , S ch en o n e , 
1867. —  Due canzoni di F r a n c o  S a c c h e t t i . G enova, S ch en o n e, 1868.
—  Novella del conte Guglielmo di Nerbona e di Or abile, scritta nel se
colo X IV .  B o lo g n a ,  F a v a  e Garagnani, 1869. —  Epistola d i S . G iro
lamo ad Eustochio: volgarizzamento antico. Bo lo gn a, R o m a g n o l i ,  1869.

—  La bella carbonaia, novella inedita del sec. X IV .  B ologna, tip . R e gia , 
1872. —  Leggenda di S. Tecla non mai stainpata. B ologn a , F a v a  e 
G aragn an i, 1873. -  Storie Nerbonesi, romanzo cavalleresco del se c .X IV . 
B ologna, Rom agnoli, 1877-87, voi. 3. —  Narrazione dello stato della 
Repubblica di Genova, scrittura del sec. X V I. G enova, S ch en o n e, 18 8 1,

—  Storia di Rinovardo del Pine Ilo: testo inedito del sec. X I V .  G e 

n o v a ,  S a m b o l in o ,  1882. Notiamo infine la traduzione D ella Costanza, 
libri due di G i u s t o  L i p s i o .  Modena, Soliani, 1S79. -  S t a v a  r iv e d e n d o  

le b o z z e  d e l la  sua Critica del Rinascimento, di cui è co m p iu ta  la  s ta m p a  

del p r im o  v o lu m e ,  presso il Giusti di L ivorn o, quando c a d u t o  a m m a 

lato  si s p e n s e  agli 11 novembre 1905.

Isa 1«1 a ssa re Avanzini moriva la sera dell’ 8 ottob re 1905 in 

Brianzola (O ggiono) , e la sua morte destava nel campo d ella  stam pa 
periodica un senso universale di sincero rimpianto. Tutti i fogli po li

tici principali della penisola dedicarono alla memoria del b rillan te  e 

fecondo giornalista commoventi necrologie. Era nato a lla  S p e z ia  il 

13 di m arzo del 1837 da Niccolò e dalla signora F ran cesca G iu sti
niani ; e d a ll’atto di battesimo, che si conserva nell’arch ivio  d e lla  par-
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ro cch ia  di S . M aria  A ss u n ta  , risulta c h e  g li fu ron o  d a ti i nom i di 

G iu s e p p e  , A g o s tin o  , B ald a ssare  , P aolo  , G io v a n n i ; m a fu chiam ato . 
se m p re , ta n to  in fa m ig lia  co m e dai c o lle g h i n el g io rn a lism o  , Bino, 
v e z z e g g ia tiv o  d i B a ld a s s a r e , c h ’ era  stato  il n om e d e l l ’ a v o  m aterno. 
C o m p iu ti in p a tria  g li  stu d i di f ilo so fia , si a d d o tto rò  poi in  d iritto ; 
m a non ese rc itò  la  p rofessio n e di a v v o c a to  , p re fe re n d o  la carriera 
d e g li im p ieg h i , e  co p rì uffici p resso  i M inisteri d e l l ’ In tern o  e della 
M arin a. L ’ in d o le  su a lo  trasse  p er a ltro  b en  p resto  da q u e lla  vita  m o
n o to n a  p e r  la n cia rlo  nel mare magnum  del g io rn a lism o , in cui d o v eva  

p ro ca cc ia rsi su b ito  , m ercè  le sue d oti p a rtico la ri , un p o sto  fra’ 
p rin cip i. N el 1870 con D e  R en zis, M artini, C esa n a , F e rrig n i (V o rick ), 
P iacen tin i ed  a ltri, fon dò in F ire n ze  il F aufutla , g io rn a le  d i p arte m o
d era ta , ch e  fa la p a lestra  d e lle  più v iv aci p o litich e  b a tta g lie  del nuovo 

r e g n o . E  d e g li  a rtico li d e ll ’A v a n z in i, ch e  eran o firm ati E . Caro  si ri
c o rd a  a n co ra  la  n o b ile  veem en za, lo sp irito  a rg u to  e fine c h 'e ra n o  la 
cau sa  del lo ro  su ccesso . N el g iu g n o  d e ll ’ann o stesso , e b b e , p er g e n e 
ra le  co n sen so  dei c o lle g h i , la  d irezion e del g io rn a le . N e l q u ale  , fra 
l ’a ltro , eg li sc riv e v a  i resocon ti d e lle  sed u te  p arlam en tari in form a 

co sì sp ig lia ta  , sa la ce  e in siem e tanto garb a ta  , c h e  A le s sa n d ro  M an
zo n i, a ssid u o  lettore di quei r e s o c o n ti, v o lle  trad u rn e uno in versi 
m a rte llia n i. D al Fanfulla  n acqu e il Fanfulla della D om enica, eb d o m a 
d ario  le ttera rio  , ch e  v iv e  tuttora  , il prim o nel suo g e n e re  in Italia , 
se g u ito  in ap presso  da m olti altri , che non hanno e g u a g lia to  mai nè 
l ’ im portan za nè il su ccesso  d e ’ suoi prim i anni di sp len d o re. Il Tor7ieo 
e b b e  tra  i fon datori l ’ A van zin i insiem e con un m an ip o lo  dei più au
to re v o li p u b b lic isti italiani ; il Popolo Romano e  il Corriere della Sera
lo  eb b ero  tra  i co lla b o rato ri; e l ’A ssociazion e d e lla  S ta m p a  Italian a e 

la  L ig u re  d ei G iorn alisti tra i prim i soci fon datori. In q u esti ultim i 
d ieci anni V A . s ’era  ritirato d alla  palestra  g io rn alistica  ed  era  passato 

a d ir ig e re  l ’ U fficio  d ella  S tam p a presso la D itta  A n sa ld o  di G en o v a . 

A ffe tto  da m alattia  di cu ore , s ’ era u ltim am ente ritirato  in B rianza, 

d o v e  ha finito la sua vita onesta e intem erata tra le b ra ccia  d e ’ suoi. 

C en n i n e c ro lo g ic i, b io grafic i, ed  an eddotici di lui furono p u b b licati in: 
C orriere della Sera  (9 ottobre), M essaggero  (9-10 o tto b re  di L u ig i C e 

sana) , Caffaro  (9 10 o tto b re ) , Tribuna (9 o tto b re ) , Secolo X I X  (di 
L . A .  V a ssa llo , 10 ottobre), Corriere della Spezia  (14 o tto b re), I l  L a
voro g a zz . d i Spezia  (14 ottobre) , I l  Giornale d 'Italia  (9 o ttob re), 

Rassegna N azionale  (di Jack  la B o lin a , 1 n o v e m b re , p a g . 147 se £*)> 
Nuova A ntologia  (16 ottobre), Illustrazione Italiana  (di U g o  P esci, 22 
o tto b re), I l  Marzocco  (di G uido B iagi. 15 ottobre), ecc. m.

---- 1 1 2  ----

G iro lam o  Kaffo nato a G en ova  il 29 n ovem bre 1824 , m ancò ai 
v iv i il 28 n ovem b re 1905. A  d iciasette anni entrò n ella  C o m p a gn ia  di 

G e sù , e q u ivi com pì il corso d e ’ suoi studi così fe licem en te, ch e ben 

p resto  fu ch iam ato a professare letteratura italiana, latina e greca; in se-
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