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1. - INTRODUZIONE. -

Nelle collisioni ad alte energie fra adroni uno stesso stato finale puo essere raggiunto attra
verso diversi stati intermedi che vengono convenzionalmente chiamati "canali" della reazione co!.!. 
siderata . Nella quasi totalita dei casi questi stati intermedi sono costituiti da risonanze la cui vi
ta media?! cosi' breve (dell ' ordine di 10- 23 sec.) da non permettere di essere visualizzate in cam~ 
ra a bolle. 

Sono percio stati sviluppati moltissirni metodi per separare i vari canali che possono condur
re ad un certo stato finale. Uno di questi e quellp ideato al M. 1. T. da Irwin Pless ed altri che pre~ 
de il nome di "Prism Plot Analysis" (P. P. A. )(1, . 

n manuale qui di seguilo riportato si riferisce ai programmi che reaEzzano questo tipo di an~ 
lisi nella versione implementata suI CII 10070 del Centro di Calcolo dell 'Universita degli Studi di 
Genova nel corso d el 1977. 

Questa lavoro non vuole soltanto essere un rnanuale operativ~ per l'utente, rna ~.nche, nei E
mili imposti dallo spazio e dalla complessila dei programmi, una guida per chi volesse apportare 
Ie modifiche 0 i carnbiamenti necessari per poterIi utilizzare su un differente tipo di elaboratore. 

I pr ogramm i implementari suI CII 10070 sono essenzialmente la versione originale scritla a1 
M.1. T . opportunamente modificata . A parte }lovvia traduzione delle routines scritte in assembler, 
Ie modifiche dei programmi scritti in FORTRAN riguardano principalmente Ia gestione 11 0 da di
sco' J ' introduzione della gestione dinamica della memoria e l ' aggiunta di alcune routines di utili
ta (READST, WRDST, CNXT) dipendenti dal tipo di DST (data summary tape) BU cui viene effettua 
ta l'anali si presso il Gruppo 20 della Sezion e di Genova. II DST a cui si fa riferimento in questo
manuale e quello usato per i dati dell'esper i enza ,1t-p aI L 2 GeV/c (BFGMOP - Collaborazione 
Bologna-Firenze-Genova-Milano-Oxford-Pavia): vedere appendice A per il suo formato. 

Inoltre e stato introdotto l'uso di alcune routines di libreria del CERN (UZERO, UCOPY, 
CROSS, DOT). Nel capitolo seguente ~ riportata una breve descrizione della tecnica del P. P. A. 
Per ulteriori dettagli , che esulano dalla fina1ita di questa scritto, si rimanda alIa numerosa bi
uliografia in merito (1,2,3,4,5). 
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2. - FINALITA' DEL PROGRAMMA.-

La tecnica del P. P . A. e un tipo di analisi multidimensionale basata suI confronto fra eventi 
reali ed eventi di tipo Montecarlo [atta nell'intera dirnensionalita della spazio fasi. Questa con
ironto permette di separare i vari canali attraverso cui si giunge ad un determinato stato finale. 
Le variab ili di spazio fasC scelte in modo da rendere possibile questa separazione. sana dette 
"coordinate di prisma"(1, 2, 7) , 

II P. P. A. e un processo iterativo realizzato mediante calcolatore costituito dai seguenti 
passi : 

l} si calcolano Ie coordinate di prism a per ogni evento cDstituente il campione che si vllole 
analizzare. 

2) Si ipotizzano tutti i canali che possono essere presenti nell'insieme dei dati cansiderati e 
per ognuno di essi si genera un campione di eventi Montecarlo. Per la prima iterazione 
ogni campione e costituito dallo stesso numero di eventi: la distribuzione di massa e scelta a 
priori per tutte Ie iterazioni rnentr"e Ie distribuzioni ariKolari di produ zione e di decadimento 
sono isotrope per la prima "iterazione e sono il risultato dell'iterazione precedente per quelle 
successive alIa prima. 
Per ogni evento Montecarlo genera to si calcolano ovviamente Ie coordinate di prisma. 

3) Nello spazio fasi, attorno a ciascun evento Montecarlo, 5i costrui5ce una box (a 3n- 5 dime~ 
5ioni se Ie particelle nella stato finale sana n) e 5i stabilisce quanti eventi reali r ientrano 
in quc3ta box ("tagging"). 
In questa modo , alIa fine del tagging, ogni evento reale avra associato un nu mero di " hits" 
(col pi) ricevuti da ciascun "tipo" d i eventi Montecarlo in base a1 qua1e e possibile stabilire 
1a probabilita di appartenenza dell' evento a ciascun canale introdotto. 

4) In base alle probabilita cosf calcolate 51 determ1nano 1a frequenza IJropria di ciascun can~ 
Ie e il numero di eventi Montecarlo da generare nell'iterazione successiva. 
Inoltre a110 scopo di ottenere un campione di eventi sperimentali appartenenti act un solo 
canale 5i considerano tutti g li eventi reali pesati ognun o con l a probabilita del canale in 
considerazione . 
8i ottengono COS} Ie dis tribuzioni angolari da dare in ingresso per I e successive generazio
ni di eventi Montecarlo e Ie distribuzioni di massa di ciascun canale. 

5) Si ripetono i pas5i dal secondo al quarto fino a che Ie di5tribuzioni di massa e Ie distribu
zioni angolari otten ute dopo un'iterazione non siano stati5ticamente identich e a quelle ot 
tenute nell'iterazione precedente. 

Si pu b dire che i1 metodo del P . P. A. abbia avuto successo se il campione Montecarlo corri
sponde ora statisticamente al campione reale. In questa caso questa pub essere pensato corne co
stituito dai canali introdotti,conle percentuali ottenute nel1 ' ultima iterazione. 

3. - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.-

Parte Generale. 

L ' analisi del Prisma Plot (P. P. A. ) consiste in un processo iterativo che e realizzato media~ 
te cinque programmi (FELICIA, SR71A, FERRET, BADGER e SUMX-BADGER) secondo 10 schema 
della Fig.!. 

1. FELICIA e il programma che trasforma in coordinate di prisma Ie coordinate di ciascun even
to letto dal DST reale e riordina gli eventi secondo l'ordine crescente della prima coordinata 
di prisma. 

2. SR71A e il programma che genera gli eventi di Montecarlo per ciascun tipo di canale (risonan
ze 0 altro) descritto mediante schede-parametro e schede di specificazione dell'evento. 
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FIG. 1 

3. FERRET e il programma che esegue il "taggingll, doe il confronto fra i dati reali ottenuti 
da FELICIA e gli eventi di tipo Montecarlo (entrambi descritti tramite coordinate di prisma) 
mediante opportune "boxes!! costruite intorno a ciascun evento fHtizio; viene cosi calcolato 
il numero di volte in cui ciascun evento reale e stato "hittato" (doe colpito) vale a dire quan
te vclte e rientrato nella Ilbox" attorno a ciascun tipo di evento Montecarlo. 

4. BADGER e il programma che canverte i1 numero di "hitsll associati ad ogni tipo di evento in 
probabilita. Piu precisamente assegna i pesi a ciascun canale introdotto mediante SR71A e 
per ogni evento reale da 1a prob abilita che esse appartenga a ciascuno dei canali introdotti. 

5. SUMX·BADGER e il programma che produce gli istogrammi delle grandezze fisiche che inte
ressano, in particolare di tetramomenti, angoli di produzione, angoli di decadimento, ecc. 
Naturalmente, invece di SUMX si pub usare qualsiasi altro program-:na di istogrammazione 
su dati contenuti in un DST. 

4. - FELICIA. 

4. 1. Main. 

FELICIA e i1 programma che trasforma in coordinate di prisrna Ie coordinate di ciascun eve!!. 
to reale letto dal DST e Ie converte da formato floating a formato intero. II motivo di questa con
versione e principalmente la maggior velocita dell' aritrnetica intera rispetto all' aritmetica float
ing; questo perrnette di diminuire i tempi di calcolo soprattutto durante i1 tagging, 

E ' possibile con 1a presente versione del programma calcolare Ie coordinate di prisma nel 
caso di 1 oppure di 4 particelle uscenti. 

Nel caso di 3 particelle uscenti (NP = 3), per cui sano necessarie 4 coordinate di prisma 
(3N- 5J , ogni evento e caratterizzato da 3 parole cosi strutturate: 
18. parola: 1a e 2a coordinata di prisma dell'evento 
2a parola: 3a e 4a coordinata di prisma dell'evento 
3a parola: 1 a coordinata di prisma e numero d 'ordine del record che identifica I' event a considera

to nel DST. 

Nel caso di 4 particelle uscenti (NP=4) per cui sana necessarie 7 coordinate di prisma. ogni 
e vento e caratterizzato da 4 parole cosi strutturate : 
1a parol a : 7a e 6a coordinata di prism a dell'evento 
2a parola: sa e 4a c oordinata di prisma dell'evento 
3a parola: 3a e 2a coordinata di prisma dell' evento 
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48 parola: l a coordinata di prisma e numero d10rdine del record che identifica l'evento considerato. 

Gli eventi vengono quindi riordinati in ordine crescente rispetto alIa prima coordinata di pri
sma per rendere pili veloce il tagging infatti mediante ricerca binaria e possibile trovare rapi
damente gli eventi reali 1a cui prima coordinata cada nella box castruita intorno all'evento lVTonte
carlo e solo su questa numero limitate di eventi vengono fatti gli ulteriori confronti. Le coordina
te di prisma per ciascun evento.compattate come detto sapra vengono quindi copiate Stl disco. In 
questa programma viene usata 1a gestione dinamica della memoria (LIMIT). 

Subroutines richiamate. 

1. CNXT 
2. REA DST 
3. LIMIT 

in FORTRAN 
in FORTRAN 

4. STRH e EXTRH 
in METASYMBOL 
in METASYMBOL 

Routines di libreria. 

1. BUFFER OUT per la scrittura su disco 
2. DOT 
3. UZERO 

Dati di input. 

che esegue il prodotto scalare fra due vettori 
per Pazzeramento di un vettore. 

Dati letti da schede (3 schede successive): 

NP 
NPX(5) 

NEVT 
NTEST 
A,B 

numero particelle uscenti 
numeri associati a ciascuna partie ella uscente nell'ordine in cui compaiono nel 
DST: i numeri di codice usati per ciascuna partie ella devono essere gli stessi 
usati in SR71A. Se esistono particelle identiche, esse devono essere paste co-

l . ( + 1 2+ 3+ 4 me u tIme es.:n- p- p If 1t n- e NPX=l,4,2,3) 
numero di eventi contenuti nel DST che si vuole vengano presi in considerazione 
numero di scritture di cantrolla richieste 
parametri per la conversione delle coordinate di prisma FX{I) da formata float
ing a formata intero secondo la formula 
MX( I) = (A(I) + FX(I)) "B(I) 

Formato di lettura dei dati: 

11, 4X, 511,I5,I5/10F8. O/ IOF8. 0 

Dati letti da nastro: 

DST di NEVT eventi reaIi (vedere READST) 

Output. 

11 programma crea un file su disco (DO-FELICIA) che contiene Ie coordinate di prisma di tutti 
gli eventi poste in or dine crescente rispetto alla prima coordinata. Il file contiene 240 parole 
per record cioe 80 0 60 eventi per record a seconda se Ie particelle uscenti siano 3 0 .4. 

4.2. - Subroutine LIMIT. 

Questa subroutine e us ata in tutti i programmi del P. P. A. eccetto SR71A e consente di ef
fe ttuare la gestione dinamica della memoria. La sua utilita risiede' nel fatto c he vengono richie
ste al sistema solo Ie pagine di memoria effettivamente utilizzate e calcolabili a priori dall'ute~ 
le in base al numero di dati (nel nostro caso numero di eventi) che devono stare in memoria. consen 
tendo un notevole risparmio di quest'uHima. 

Infatti, rnentre il programma senza gestione dinamica della memoria conterrebbe un'area di 
caricamento dati dimensionata al massimo che si suppone utilizzabile, in questo caso invece con-
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tiene solo un puntatore alP area di lavoro esterna a1 programma stessa: 1a LIMIT cio~ perrnette di 
utilizzare corne area di lavoro quella frazione della zona di memoria riservata a1 programma ri
masta libera dopa i1 caricamento del programma stesso detta zona dinamica locale, La zona eli m~ 

moria riservata a1 programma viene stabilita attraverSD 1a scheda di cantrolla ! LIMIT del err 
10070 e puo essere variata dall 'utente. Essa sara cDstituita da un numero fissa di pagine di me
moria in c ui viene caricato i1 programma e da un numero di pagine variabile a seconda dei dati che 
si vogliono esaminare. 

La subroutine LIMIT richiede tutte Ie pagine di memoria clisponibili nella zona dinarnica loca
le e determina gli indirizzi iniziale e finale dell'area di lavoro cosl ottenuta. Essa utili '~ za Ie pro
cedure di sistema M:GL e M:GP (per la descrizione vedere il manuale IIProcedures syst~mes 
sous SIRIS 7/ SIRIS 8" del CII 10070). 

Sequenz a chiamante. 

CALL LIMIT (LDWN, LUP, JARRAY (1)). 

Parametri di input. 

JARRAY (I) 

Parametri di output. 

LDWN 
LUP 
JARRAY(l) 

puntatore all'area di l avoro 

indice iniziale dell'area di lavoro 
indice finale dell'area di l avoro 
indirizzo iniziale dell'area di lavoro. 

4. 3. - Subroutine READST. -

Questa subroutine serve per 1a 1etl'Jra del nastro in cui ~ contenuto il DST e percio deve esse
re modificata a seconda del formato del DST stesso. Nella presente versione viene letto da nastro 
un record fisico di 1000 parole e viene posta in un buffer. Ad ogni chiamata della subroutine viene 
copiato un record logico di 125 parole dal buffer al vettore VETT. 

Si legge da nastro il record fisico seguente quando sono stati copiati i 7 records logici del pre 
cedente. 

Viene sempre scartata 1a prima parola del record fisico (parola di controllo contenente il nu
mero di records logici per record fisico). Inoltre ~ possibile avere segnalazione di errore nella 
lettura del nastro. 

Sequenz a chiamante. 

CALL READST (VETT, IFLG) 

Parametri di input. 

Nessuno. 

Parametri di output. 

VETT 
IFLG 

vettore contenente il record logico che caratterizza un evento del DST. 
flag di controllo: normalmente uguale a zero, e posta uguale a 1 se viene 
trovato un EOF. 

Subroutines richiamate. 

Routines di libreria: 

I. BUFFER IN per la lettura da nastro 
2. UCOPY per ricopiare N parole da un vettore in un altro. 
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Dati di input. 

Dati Jetti da nastra: 
NEVT eventi reali (NEVT records logici) dal DST . 

4. 4. - Subroutine CNXT. -

Questa subroutine serve per convertire, se e necessaria , il DST proprio di una pa~Ucolare 
esperienza del lab oratorio dell'utilizzatore nel [ormata standard del DST del M. 1. T. Laroutine 
CNXT qui descritta si riferisce ad un DST 1a cui principal e differenza dal DST formata M. 1. T . e 
che il fascio e diretto lunge Passe x anziche lungo l'asse z. 

Tutti i calcoli nel P . P . A. sana fatti tenendo conto che i1 fascio sia diretto lungo Passe z ed 
e quindi necessaria qu€tita trasformazione. Per tutte Ie tracce vengono calcolate quindi Ie nuave 
componenti degli impulsi sia nel sistema del centro di massa sia in quello d ellaboratorio facen 
do in modo che anche in quest'ultimo sistema l'impulsa della particeUa incidente sia tutto lunge 
l'asse z (com ponenti x e y nulle). 

Sequenza chiamante . 

CALL CNXT (VET T, CC , IFLAG). 

Parametri di input. 

VETT (125) 

Parametri output. 

CC 

IFLAG 

vettore cantenente il record logico di 125 parole che caratterizza un certo 
evento letto dal DST. 

vettore contenente Ie componenti dell'im puIso , 1a massa e l renergia de lla 
partie ella incidente e di tutte Ie particelle uscenti. 
flag di controlla: solitamente e zero, viene posta uguale a 1 nei casi di er
rore suI tipo di evento (non e un evento con 3 0 4 particelle uscenti) oppure 
mancanza del barione. 

Subroutines richiamate . 

1. FUNCTION AMASS in FORTRA N 
in FORTRAN. 2. MPXMPY 

Rou tines di libreria: 

1. 
2. 
3. 

4 . 
5. 

CROSS 
DOT 
LOTRAN 
UCOPY 
UZERO 

per il ealeolo del prodotto vet t ore fra due vettori; 
per i1 ealcolo del prodotto scalare fra due vettori; 
per Ie trasformazioni di Lorentz; 
per rieopiare N parole di un vettore in un altro; 
per l'azzeramento di un vettore. 

Descrizione delle subroutines usate dalla CNXT. 

1. FUNCTION AMASS 

E' usata per il calcolo della massa, avendo letto energia ed impulso dal DST. 

2. SUBROUTINE MPXMPY 

Calco1a gli impulsi di tutte Ie particelle uscenti nel nuovo sistema di riferimento usando i 
coseni direttori caicolati dalla CNXT. 

Sequenza chiamante. 

CALL MPXMPY (COSDR (1, I) , PC (I ,J ), PD (1,J), 3, 3, I). 

60 
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Parametri di input. 

COSDR (3,3) 
PC(4,5) 

vettore contenente i coseni direttori del nuovo sistema. 
matrice contenente gli irnpulsi nel sistema del centro di massa e Ie masse 
delle particelle uscenti nel vecchio sistema di riferimenlo (beam lunge x). 

Paramalri di output. 

PD(4,5) matrice contenente gli impulsi nel sistema del centro di massa e Ie masse 
delle particelle uscenti nel nuovo sistema di riferimenlo (beam lungo z). 

4. 5. - Subroutine STRH, EXTRH. 

a. Entry point STRR. 

Questa subroutine serve per corn pattare Ie coordinate di prisma di ogni evento e il nu
mera di record che 10 caratterizza in NP parole (NP=numero di particelle uscenti cia?!: 
3 oppure 4): ogni quantila ~ immagazzinata in una mezza parola come descritlo nel par. 
4 . 1. 

Seguenza chiamante. 

CALL STR H (KARRAY, KAP, MX). 

La STRH scrive la parola MX nella prima (0 nella seconda) mezza parola dell'elemen
to KAP del vet tore KARRA Y. 

Param etri di input. 

KAP 
MX 

indice che da la prima parola lib era de~l ! area di lavol'o KARRAY; 
parola contenente 0 una coordinata di prisma 0 il numero di record corri
spondenti a quell' evento reale. 

Parametri di output. 

KARRAY= vettore contenente Ie coordinate di prisma e il numero di recors compattati. 

b . Entry point EXTRH. 

Questa suhroutine esegue esattamente il contrario della precedente: spacchetta per ogni 
evento le coordinate di prisma poste in forma compatta (2 coordinate per parola). 

Sequenza chiamante. 

CALL EXTRH (KARRAY, KAP, MX). 

La EXTRH scrive nella parola MX la prima (0 la second a) mezza parola dell'elementQ KAP 
del vettore KARRAY. 

Param etri di input. 

KARRAY= vettore contenente Ie coordinate di prisma compattat.e. 
KAP indice del vettore KARRA Y. 

Parametri di output. 

MX parola contenente una sola coordinata di prisma 0 il numero del record. 

61 
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5. - SR71 A. 

5. 1. - Main. 

El il programma che genera gli eventi Montecarlo per ogni canale che si ipotizza presente n ei 
dati della reazione considerata e fornisce in output un fil e contenente Ie coordinate di prisma (in 
formate floating) di ciascun evento generato. 

Le informa zioni necessarie a1 programma per generare gli eventi di ciascun tipo sana Ie se
guenti : 

1) Ie masse di tutte Ie particelle presenti nella reazione: queUe incidenti e queUe presen -
li nello slato finale. Inoltre Ie distribuzioni di massa per tutti gli stati intermcd;; 

2) Pimpu!so del fascio incidente; 
3) il nurnero di eventi che si desiderano generare per il canal e considerato; 
4) una esatta descrizione dell'evento, compresi gU stati intermedi; 
5) 1a dis tribuzione dell'angolo di produzione 0 la distribuzione del tetramomento trasferi

to t per tutti i canali; 
6) Ie distribuzioni angolari di decadimento per tutti gli stati intermedi. 

Per quanto riguarda i1 punto 1 ),n el caso di particeUe stabili e sufficiente specific are il va
lore delle masse spedmentalrnente determinato( 10). Nel caso di risonan ze invece occorre dare 
il valor e cen t rale di massa e Pampiezza a meta del massimo r ; bisogna inoltre specific are la 
esatta forma della risonanza: solitamente queUa piu usata e la Breit- Wigner , rna mediante SR 71A 
oltre a questa e possibile assegnare ad una risonanza la distribuzione gaussiana oppure, nel caso 
della Q (773) 0 della .:1 (1236) una Breit-Wigner modificata Jackson. E ' inoltre possibile dare in i!!. 
put masse mediante distribuzioni istogrammate lette da scheda bin per bin (esempio: proton diffr~ 
ction dissociation). 

Per quanto riguarda invece il punto 4), 1a descrizione delPevento viene fatta nel seguente mo
do: si assegnala letter a A al vertice iniziale (vertice in cui la particella incidente interagisce con 
la targhetta), si aS5egnano lettere da BaT ai vertici in cuisiha un ' interazione Qun-decadimento e 
lettere dalla U alla Z ai vertici in cui non 5i ha interazione. La reazione potra cosi essere descri.! 
ta alfabeticamente, come ri5ulta dalla Fig. 2. 

p 

\----~--:y ,,-

x FIG. 2 

La reazione mostrata in Fig. 2 viene descritta nel seguente modo: si assegna la 1ettera A a1 
vertice in cui il 1l- inc idente interagisce col prot one , la 1ettera B a1 vertice in cui 1a Q- decade e Ie 
lettere X, Y, Z per identificare Ie particelle nella stato finale doe rispettivamente il protone , il 
1T - e i1 ,nO uscenti. Si avra COS! 1a descrizione: 

A ---..AB + AX AB --. BY + BZ 

Ogni combinazione di due 1ettere r appresenta senza ambiguita 1a traccia di uno stato interm~ 
dio a di uno stato finale della reazione. 

Infine, a propo5ito dei punti 5) e 6) J Ie distribuzioni angolari sana date mediante istogrammi 1etti 
da schede bin per bin. Nel caso degli angoli di decadimento e possibile 1a 5celta del sistema di ri
ferimento. Le distribuzioni ango1ari sono date solo nelle iterazioni successive alIa prima nella 

62 
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quale il proceS 30 viene considerato completamente isotropo. 

Subroutines richiamate: 

l. PAREAD in FORTRAN 
2. SETUP " " 
3. HEDING " " 
4. EVENT " " 
5. FUNCIO " " 
6. GENFUN " " 
7. OHlST " " 
Viene inoltre richiarnata 1a ITRNDM per l'inizializzazione del generatore di numeri casuali. 

Dati di input. 

Dati letti da schede: 

Schede pararnetro e schede di specificazione dell'evento per ogni canale che si desidera introdur
re aHa prima iterazione. Nelle successive iterazioni a queste vanna aggiunte Ie schede per Ie 
distribuzioni angolari. 

Descrizione dettagUata schede dati. 

Le schede dati di SR71A possono essere divise in tre gruppi: 

1. schede-pararnetro, 
2. scbede di specificazione delP evento, 
3, schede per Ie distribuzioni angolari. 

1. Le schede-parametro contengono i parametri necessari aHa generazione degli eventi di cia-
scun canale. Ciascun gruppo parametro inizia can una fThead card fT il cui formato e 
il seguente: 

Colonne 

1 20 
21 60 

dove 

Contenuto 

NBRNCH 
HEAD 

Formato 

1012 (effettivo (12, 18X) 
IOA4 

NBRNCH = numero negativo (solitamente -1) diver so do. -9 che identifica la head card. 
HEAD = intestazione BCD che specifica il tipo di canale generato. 

Le schede parametro vere e proprie hanno invece il seguente formato: 

Colonne Contenuto Fo!"mato 

I - 3 NN 13 
4 ATABLE=~ Al 

6 17 TEMP F12.0 
21 24 TNAME A4 
27 62 REMARK 9A4 

dove 

NN numero di codice del parametro. E' compreso fra 1 e 99 secondo il seguente schema: 
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NN 

1 - 19 
20 - 29 
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'!lipa del parametro 

Numero di codice di mass .. per Ie particelle nella stato finale 
Valore centrale per Ie mae;se dei canali a seconda delle distri
zioni: 

20 - Breit-Wigner modificata Jackson per 1a rison a n za L1 (1236) . 
21 Breit-Wigner modificata Jackson per 1a r i sonanza (} (773). 
22 25 Breit-Wigner per Ie altre risonanze. 
26 27 distribuzioni di massa ottenute mediante istograrnmi (es. : 

diff raction dissociation). 
28 29 - distribuzion e gaussiana. 

30 - 39 Ampiezza della risonanza a meta del massimo: 30 5i riferisce a 20, 
31 a 21, etc. 

40 - 93 Non usati. 

94 Fattore di distribuzione di Fermi. 

95-96-97 Coseni direttori del fascio incidente (~ = 0, 9 = D. 2 = 1). 

98 

99 

Fattore di scala per 1a stampa delle masse (normalmente 1 se Ie 
masse sana date in MeV/c 2). 

Num era di eventi da generare per il canale considerato. 

TEMP = valore del parametro. 
'T'NAME = I se il parametro ~ intero 

R se il parametro ~ reale. 
REMARK = intestazione alfanumerica che specifica il parametro. 

Nel caso che la variabile ATABLE non sia uguale a~, la scheda e traUata come scheda di con 
trollo per la lettura della tavola PARS contenente i parametri (vedere P AREAD) . 

Ogni gruppo di schede-parametro e terminato da una "end cardll che h a 10 stesso formato del
le schede parametro con 

NN 0 
REMARK = END OF PARAMETER CARDS. 

Note. 

a) _ Se si generano camp:oni Montecarlo di pHI canali di una stessa reazione in un'unica esecu 
zione del programma , non e necessario introdurre in tutti i gruppi di schede parametro Ie 
masse delle particelle nella stato finale, i coseni direttori del fascio e il fattore di scala 
per Ie masse: basta che esse siano presenti nel primo gr uppo in quanto ogni gruppo 1!rico
prell con i propri parametri quelli del gruppo precedente. 

b) I numeri di codice delle particelle nella stato finale devono essere ordinati secondo i valari 
decrescenti delle masse . 

2. Le schede di specificazione servona per la descrizione dell'evento attraverso i suoi stati inter
m edi. 
Ogni gruppo di schede di specificazione inizia con una "head card" e termina con una "end 
c ard". Ogni scheda di specificazione ha il seguente formata: 
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Colonne Contenuto Formato 

I ID Al 
2 - 4 IP 13 
5 6 CM A2 
7 - 15 FPl F9.3 
16 24 FP2 F9.3 
25 72 VAR BA6 

La IThead card" da informazioni sulla massa e sulla energia della partie ella incidente. In questa 
scheda 

ID 
IP 

H 

rappresenta il nurnero di codice associato alla massa della particella incidente defini
to in precedenza nella scheda parametro. 

CM specifica il tipo di spazio fasi desiderata 

FPI 

FP2 

VAR 

eM = 0 oppure 1 distribuzione invariante 
eM ~ 2 distribuzione non invariante. 
impulso della particella incidente se FP2 = 0; se FP2 I 0 contiene il limite superio
r e per l ' ener gia. 
se diverso da zero contiene il limite inferiore assurnendo uno spettro bremsstrahlung 
per la partie ella inciden te . 
contiene un comrnento BCD di intestazione dell'evento. 

Le schede successive precisano i dettagli della reazione assegnando tracce e vertici. Le di
verse schede si distinguono in base al codice di specificazione ID. 

a.) N - number card. 
Er un modo alternativo per specificare il numero di eventi che devono essere generati. Ha 
il seguente formato 
ID = N 
IP = numeri di eventi da generare/ 100. 

b) V - vertex card. 
Specific a il numero di codice della particella Irtarghettalt nel vertice considerato. Ha il se
guente formato: 
ID = V 

IP 

FPI 
VAR 

= numero di codice di rnassa assegnato alla particella IItarghetta II nel vertice con
siderato che verra specificato in VAR. 

= se f 0 specific a llimpulso di Fermi. 
= contiene la lettera che s pecifica il vertice. 

c) T - track card. 
Specifica Ie tracce. Ha il seguente forma to: 
ID T 
IP numero di codice di massa assegnato alla particella corrispondente alla traccia 

specificata in V AR. 
VAR e costituito da due lett ere indicanti la traccia a cui e assegnato il codice associa

to alla massa. 
Se quest'ultimo e compreso fra 20 e 29 si tratta di uno stato intermedio. 

I vertici in cui il tetramomento viene conservato sono indicati con una lettera da A a T: il 
primo vertice deve essere A e i seguenti devono procedere in ordine alfabetico (es. : AB . CF, 
BK etc.). Per particelle che non subiscono un'ulteriore interazione 0 decadimento si usano 
Ie lettere dalla U aHa Z. Tracce corrispondenti a particelle identiche possono essere inclu 
se in un'unica scheda T. 

C· r.' 
v J 
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d) G - Experimental facility. 
Specific a la subroutine FUNC che deve essere chiamata dopo 1a generazione di ogni even
to e per definire il file su cui saranna paste Ie coordinate di prisma di ciascun evento ge 
nerato. Ha il seguente formata: 
ID =G 
IP 

VAR 

= numero che specifica Petichetta logica del file che canterra Ie coordinate di 
prisma degli eventi generati per il canale considerato. Questa valore viene ca
ricato nella variabile intera NTAPE. 

= contiene un numero d i 2 cifre che specifica la subroutine FUNC che vern} ll sa 
tao Seguono Ie tracce delle particelle nella stato finale nella stesso ordine in 
cui sana date in FELICIA (vedere Vflri<=lbile NP X descritta in FELICIA), 

Ciascun gruppo di schede di srecificazione e terminato da utla scheda con il seguente for
mato: 
1D 
VA R 

= - (segno meno) 
= END OF SPECIFICA TlONS. 

3, Le schede per Ie distribuzioni angolari servono, nelle iterazioni successive alla prima, a 
specific are gli angoli di produzione e di decadirnento che vengono forniti mediante istogrammi. 
Nella prima iterazione, in cui tutte Ie dis tribuzioni angolari vengono assunte isotrope, basta 
porre dopo la scheda che termina Ie schede di specificazione una scheda bianca c h e cortocircu..!. 
ta la subroutine RDCARD che legge Ie schede di distribuzione angolare. 
Nelle iterazioni successive Ie schede necessarie sono Ie seguenti: 

lao scheda. 

Contiene c on formato 313, Ill, 5FIO.O 

J numero di decodifica del vertice considerato (tra 1 e 20 per i vertici da A a T definiti 
in precedenza). 

K 

L 

numero co rrispondente al tipo di distribuzione 
K 1 distribuzione isotropa 
K 

- at 
2 distribuzione del tetramomento trasferito t del tipo e (a e scelto dall ' utente) 

per il primo vertice e serie di potenze in cos g per gli altri ver ti ci. 
K 3 distribuzione di cos g* (coseno dell'angolo di produzione) e di cos g e cP (distri

buzioni angolari di decadimento) per gli altri vertici. 
nurnero corrispondente al sistema di riferimento 
L 1 per il pri mo vertice a per distribuzioni isotrope agE altr i vertici. 
L 2 coseno dell ' angolo di Gottfried-Jackson e angolo di Treiman- Yang per due par 

ticelle can asse z l ungo il fascia (sistema di Jackson per risonanze mesoniche). 
L 3 coseno angolo di Gottfried-Jackson e angola di Treiman- Yang per due particelle 

con asse z lungo l a targhetta (sistema di Jackson per risonanze barioniche). 
L 4 coseno angola di Gottfried-Jackson e angolo di Trziman-Yang per tre particelle 

can asse z lungo il fascia. 
L 5 coseno angola di Gottfried-Jackson e angolo di Treiman- Yang per tre par ticelle 

con asse z lungo l a targhetta . 
L 6 decadimento di due particelle con il centro di rnassa come asse z, vertice associa 

to a1 fascia . 
L 7 decadimento di due particelle can il centro di massa come asse z, vertice associa 

to alla targhetta. 
L = 8 come L = 6 rna per tre particelle. 
L = 9 corne L = 7 rna per tre particelle. 

II se diverso da zero, da il nurnero di distribuzioni differenti che devono essere lette per 
una stessa quantita. 

, co 
Uv 
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EREAD(5) = valore massimo di una particolare quantita fisica (impul so longitudinale nel 
centro di massa per il primo vertice e il casena delPangolo di produzione 
per gli altri verticil per c ui oecorre ugare Ie corrispondenti distribuzioni 
angolari. 

2a. scheda. 

Contiene con formata 213: 
NP = numero di bins. 
I = flag con il seguente significato 

I = 1 ampiezza del bin uguale per tutti i bins 
I I 1 ogni bin ha ampiezza diver sa. 

3a. scheda. 

Se 1= 1 cantiene con formato 2FI O. 3 
XBL = estremo inferiore del bin 
BW = ampiezza del bin 
Se I ,. 1 si hanna un insieme di schede contenenti con formata F20. 5 Ie ampiezze di tutti i bins 
(X(I), I = I, NP). 

4a, scheda. 

Contiene con formata A2 
J specifica il tipo di formata in cui sana perforate Ie scherle c he forniscono gli isto

grammi 
J = AA forrnato A 
J = EE formato E 
J = FF formato F. 

5a. scheda . 

Contiene con formato 20A4 l'intestazione dell'istogramma che segue. Questa scheda viene 
letta solo nei casi 
J = AA e J = EE. 

6a. scheda e seguenti. 

Contengono l'istogramma perforato bin per bin con il seguente formato: 

a) J = AA 
b) J = EE 
c) J = FF 

20A4 
BEID. 3 
F2D.5 

Le schede sopra elencate devono essere presenti per ciascun vertice. Quando per uno stesso 
vertice si devono dare sia l'i stogramma del coseno dell'angolo di Gottfried-Jackson sia l'istograIE 
ma dell'angol o di Treiman-Yang la prima scheda non va ripetuta. L'angolo di Treiman-Yang si 
deve dare in gradi: la trasformazione in radianti viene fatta dal programma. 

Le schede per Ie distribuzioni angolari devono essere seguite da una scheda bianca che segna
la alla subroutine RDCARD che sana finite Ie schede da leggere. 

occorrono 
Ovviamente per ciascun tipo di event a che si desidera generareAtutti e tre i gruppi di schede 

dati. Se si vogliono generare piu tipi di eventi in un unico run del programma basta dare i tre 
gruppi di sch ede per gli eventi del primo tipo seguite dai tre gruppi di schede per gli eve!!. 
ti del secondo tipo e COS! via. con l'avvertenza che. dopa l'ultimo gruppo di schede relative al-
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Pultimo canale e necessaria un gruppo fit~izio di schede-parametro costituito da una "head card" 
con NBR NC H = - 9 e da una "end card!! per segnalare al programma che non ci sana piu l'ich ieste. 
Se la distribuzione di !11assa di uno stato intermedio viene data mediante istogramma. dopa le 
schede di specificazione e prima delle schede per Ie distribuzioni angolari sana necessarie Ie 
schede che specificano la distribuzione bin per bin. Queste schede hanno 10 stesso for'mato di 
queUe viste per le distribu zioni angolari J a partire dalla seconda in poi. 

Nota. 

Un esempio di schede-dati per SR71A e dato in Appendice C. 

Output. 

11 programma da in us cita tanti files su disco quanti sana i canali introdotti. Ciascun file conile
ne Ie coordinate di prisma in formato floating per ogni evento Montecarlo generato. 

5. 2. - Breve descrizione delle subroutines essenziali. 

a) PAREAD 
E r la subroutine che legge Ie schede-parametro e le immagazzina nella tavola PARS control
lando che non si eccedano i limiti. Inoltre stampa i parametri. 

Sequenza chiamante 

CALL PAREAD (NIT, NOT, NBRNCH, HEAD, PARS, LP, SNAME, REMAl1K, LMAP). 

Parametri di input 

NIT = 5 unit a logica di input 
NOT = 6 unita logic a di output 
LP = lunghezza della banca di parametri PARS 
LMAP= lunghezza del vettore REMARK. 

Parametri di output 

NBRNCH = contiene un numero negativo con cui inizia un gruppo di schede-parametro. Se e 
uguale a -9 il programma e finito. 

= contiene l'intestazione. 
= tavola contenente i parametri. 

HEAD 
PARS(ICID) 
SNAME 
REMARK 

= contiene R se il parametro e reale, I se e intero. 
= contiene l'intestazione per ciascun parametro . 

b) SETUP 

Ella subroutine che legge Ie schede di specificazione per ciascun tipo di evento e segnala eve~ 
tuali errori nelle schede suddette . Inoltre riempie Ie tavole ITABLE, RTABLE, OTABLE e 
KLIST necessarie per la descrizione e la generazione degli eventi. 

Sequenza chiamante. 

CALL SETUP (NERR). 

Parametri di input 

Ness uno. 

C" 
~; " 
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Parametri di output 

NERR 

c) HEDING 

= flag di errorE'. Se diver so da zero si e riscontrato un errore nelle schede di 
specificazione. A diversi valori di NERR corri spondono diversi errori corne 
riportato nella apposita tabella. 

Questa routine fornisee in output la descrizione dell' evento letta dalla SETUP. 

d) EVENT 
E' la rou tin e per la generazione degli eventi. Viene r ichiamata per ogni evento da generar,=. 

Sequenza chiamante 

CALL EVENT (NERR) . 

Parametri di input 

NERR flag col seguente significato 
NERR -1 inizializzazione 
NERR 0 generazione even to. 

Parametri di output 

NERR = e diver so da zero (positivo) se si e riscontrato qualche errore durante la gene
razione dell r evento. 

Subroutines richiamate 

Durante la chiamata tli inizial1zzazione (EVENT(-l)): 
1) EVENTS - calcola Ie quantita fisiche necessarie alla generazione dell'evento (rnassa per 

la risonanza, suo valore centrale, etc,). 

A sua volta la EVENTS richiarna I e seguenti routines 
1) HANRES - costruisce la distribuzione di massa nel caso di risonanze 0 la legge da sche

de bin per bin nel caso di masse tipo diffraction dissociation. 

2) PSEGEN - Et una chiamata di inizializzazione mediante cui, attraverso la subroutine 
RD:::::ARD, vengono lette Ie schede che definiscono rnodalita e sisterni di rife
rirnento con cui si forniscono Ie distribuzioni angolari; la RDCARD richia ma 
a sua volta la subroutine READSH che legge gli istogrammi e li normalizza. 

Durante la generazione dell ' evento (EVENT (0)): 

I) HISMAP } Queste due routines attribuiscono la massa agli stati intermedi: la prima e 
2) INVMAP usata nel caso di masse date mediante istogrammi letti bin per bin; la se-

conda e usata nel caso di rlistribuzioni standard. Questo valore di massa 
viene scelto probabilisticarnente tra i valori della distribuzione assegnata 
mediante estrazione di numeri a caso fra - 1 e 1. 

3) PSEGEN - Ca!cola gli irnpulsi e l'energia per l'evento genera to a partire dai parame
tri precedentemente calcolati. Chiama la subroutine RDECAY che, in rnani~ 
ra analoga a quanta visto per 11assegnazione di massa degli stati intermedi, 
sceglie la direzione degli impulsi partendo dalle distribuzioni angolari. Le 
quantita ca!colate dalla PSEGE N vengono poste nella matrice OTABLE (7 .50) 
che e strutturata nel modo seguente: 

OTABLE (I, J ) contiene per ogni traccia J dell' ultimo evento generato: 
per I I PX 

I = 2 
I = 3 
I = 4 
I = 5 

PY 
PZ 
E (energia) 
M (massa invariante) 
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I 6 numero di codice del vertice superiore della traccia 
7 numero di codice del vertice inferiore della traccia. 

eJ FUNC 10 

£' la routine che scrive i files di output di SR71A. A parti re dagli impulsi e dalle energie 
delle particelle dell'evento generato caleola Ie coordinate di prisma per l'evento e Ie seri 
su disco in records di 800 parole. Con la presente versione e possibile calcolar e Ie coor
dinate di prism a per tre, quattro 0 cinque particelle nella stato finale . 

Sequenza chiamante 

CALL FUNC 10 (KR, KCMJ. 

Parametr i di input 

KR = e Ull parametro che serve per identificare in OTABLE Ie particelle n ello stato finale. 
KCM = flag: se e positiva 0 nulla la routine e chiamata per calcolare I e coordinate di pri-

sma e scrivere il file di output; se e minore di zero e solo una chiamata di inizializ 
zazione per scrivere un'intestazione. 

Parametri di output 

Nessuno . 

5. 3. - Codice di errore. 

Quando, durante la lettura delle schede dt specificazione 0 durante la generazione dell'evento, 
si verificano degli errori , la variabile NERR assume valori diversi che vengono stampati in out
put. Eeco il significato: 

NER R 1 
2 
3 
4 
5 
7 

10 
12 
18 
20 
21 

22 
23 

i vertici non procedono in ordine alfabetico 
ci sana pili di 8 particelle in un unico vertice 
trovato uno stato intermedio dove ci si aspettava uno stato finale 
codice di vertice illegale in una T card 
due particelle diverse sono considerate come incidenti in un unieo vertice 
codice di vertice illegale in una V card 
codice di una scheda di specificazione illegale 
reazione ben specificata rna output non richiesto 
errore nel numero di funzione di una G card 
errore nelPelenco delle traece in una G card 
rnassa efficace errata 0 energia non conservata (masse a impulsi troppo grandi 
per l 'energia assegnata) 
impulsi nu11i 
non ci sono stati intermedi: canale atteso rna non assegnato. 

Se NERR = 100 vuol dire che ci sono ulteriori schede parametro che devono essere aneora lette. 

Nota . 

La presente versione di SR71A contiene nurnerose variabili e vettori definiti rna non usati (ad es. 
KTABLE e MTABLE) . interi gruppi di istruzioni che non vengono eseguite ed alcune routines (ad es. 
PHISCAP) che non vengono mai richiamate. Cib deriva dal fatto ehe SR71A ~ una versione. rnodifi 
cata per i1 P. P. A. di NVERTX(6), programma per 1a generazione di eventi Montecarlo scritto ad 
Harvard i1 quale prevede numerosissime subroutines in pili rispetto a SR 71A. 

Non si sono volute abolire tali parti in vista di una l ora possibile utilizzazione da parte dello 
utente: na tur almente pub essere cura dell'utente stesso apporta re modifiche ottirnizzando il pro
gramma a seconda delle proprie esigenze. 

'\0 
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La rnodifica fondamental e rispetto a NVE RTX ~ l 'introduzione degli angoli di produzione e di 
decadimento com e input proveniente dall 'it erazione precedente , oltre naluralmente a1 cal colo del
le coordinate di prisma per gU eventi generati. 

6. - FERRET. 

6. 1. - Main. 

FERRET ~ il programma che esegue il tagging cio~ opera il confronto mediante l'uso di op
portun e box tr a gli eventi r eali e gli eventi Montecarlo generati per ciasc un canal e . 11 procedi 
mento e q u eUo descritto a pag. 2: attorno ad ogni evento Montecarl o viene castruita una "box" 
(scatola) di lati variabili a discrezione dell ' utente(7). Ogni evento reale viene quindi confronta
to e "hittato1! se Ie Ie sue coordinate di prism a cadono entro l a box castruita intorno all ' evento 
Montecarlo. 

II programma fornisce in uscita un file can records di 258 parole (DD-FERRET) i n cui e con
tenuto il numero di volte in cui ciascun evento reale e stato "hittato" (colpito) vale a dire Quante 
volte esso e rientrato nella box per ciasclIn tipo di evento Montecarlo. n programma principale 
e semplicemente costituito dalla chiamata ad ulla subroutine diversa a seconda de l numero di par 
ticelle uscenti. Verdl qui descritta in dettaglio la subroutine FERRET 3 implementata per Panali 
si della reazione n-p ----.pn-no aIL 2 GeV/ c e che puo essere utilizzata per l'analisi di ogni st"i 
to finale 3 corpi. 

La FERRET 4 per stato finale 4 carpi ed ogni subroutine per un numero maggiore di particelle 
nella stato fi nale sono completamente analoghe . 

6. 2. - Subroutine FERRET 3. 

La subroutine FERRET 3 costituis ce a tutti gli effetti il MA IN del programma ch e stiamo consi
derando. Piu in particolare essa legge l'output di FELICIA e per ogni evento Montecar l o di ciascun 
canale chiama la subroutine che eSE'gue il eonfronto tra gli eventi reali e Pevento Montecarlo consi 
derato (Ie cui coordinate di pri sm a veugono precedentemente convertite con 10 stesso procediment~ 
usato in FELICIA). Calcola quindi il numero degli IIhits!! per ciascun evento reale nella box-size 
considerata ed il numero di eventi reali hittati per ciaseun canal e creato con eventi Montecarlo . 
Naturalm e nte puo accader e che un evento reale non venga hittato da nessun tipo di evento Montecar -
10; questa puo dipendere dalle misure troppo ridotte della box. 

Per ovviare a tale inconveniente nella pr esente ver sione del programma e poss ibile dare piu 
box-sizes didimensioni crescenti in modo tale che gli eventi reali che non sana stati hittati nella 
prima box siano confrontati utilizzando una box di dimensioni maggiori e quindi poss a no essere 
eventualmente hittat i. Questa possibilita permette la scelta della dimensione pill adatta per la box. 
Anche in questa prog r amma viene usata la gestione dinamica della memoria (LIMIT) . 

• 
Subroutines riehiamate 

1. FERRET 
2. LIMIT 
3. SETPR 

in META SYMBOL 
in ME TA SYMBOL 
in METASYMBOL 

Routines di libreria 

1. BUFFER IN 
2. BUFFER OUT 

per la lettt;r'8 rli un file da disco 
per la scrittura di un file su disco. 

'1 1 
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Dati di input 

Dati letti da schede: 

NBATCH 
NTST 
NCNT 
NDST (10) 

NADD (4) 
A, B 

numero di canali considerati (al massimo 10) 
numero di scritture di cantrolla richieste 
test per la subroutine PRINT 
etichette logiche associate ai files di input contenenti Ie coordinate degli 
eventi Montecarlo generati per ciascun canale 
dimensioni delle 4 componenti delle box considerate 
parametri di canversione da floating a intera delle coordinate di prisma 
(devono essere gli stessi usati in FELICIA). 

Formato di lettura dei dati 

313 / 10I3 / 411 0/ OOF8. 0) / OOF8. 0). 

Nel caso in cui si vogliano lIsare piu box-sizes, Ie schede contenenti Ie dimensioni delle box 
successive aHa prima devono essere poste per ultime nel bloc co di schede-dati perche vengono 
lette solo aHa fine dell ' esecuzione del programma per l a prima box. 

J...,'ordine delle schede dati deve percio essere il seguente: 

lao scheda 
2a. " 
3a. " 
4a. " 
5a. " 
6a. " 
seguenti 

NBATCH , NTST, NCNT 
NDST (J 0) 
NADD (4) ::: dimensioni della prima box 
A 
B 
NADD (4) =: dimensioni della seconda box 
NADD (4) ::: dimensioni delle box seguenti. 

Dati letti da disco: 

1. File di output da FELICIA (DO-FELICIA) contenente Ie coordinate di prisma per gli eventi 
reali gia convertite in formato intero. 

2. Files di output di SR 71A (uno per ciascun canale con siderato) conte nenti Ie coordinate di prisma 
per gli eventi lVIontecarlo in formato floating. Questi files possono essere al massimo 10 pel"
c hi? questa e il numero massimo di canali consent ito. In effetti la limitazione a 10 canali e solo 
dov uta a motivi di tempi di cal colo i quali per FERRET 'aumentano enormemente all 'aumentare 
del numero di eventi Montecarlo(7) . L'unico vincolo di programmazione e il dimensionamento 
di NDST. 

Ou t put. 

11 programma fornisce in uscita un file su disco contenente il numel'o degli "hits" ottenuti da cia
scun ev e nto reale (DO-FERRET). Gli hits di tutti gli eventi reali sono dati per ciascun canale e per 
ciascuna box presente. CiaSCl111 gruppo e separato da un record di divisione IC(258) in cui la terza 
parola con t iene una flag con il seguente significato: 

Ie (3 ) o sepal'a due sequenze di records cont~n enti il numero di hits per ogni e\-ento Mon-
t e carlo di ciasclln canale. 

IC( 3) - 1 separa sequenze di records di box differenti. 
IC(3) - 2 indica che tuUi gli eventi sono stati hittati e quindi che questa e l'ultimo recol'd 

(EOF). 
Ovvi a mente per tutti i records intermedi IC(3» 0 (vedere BADGER per il contenuto)' 

'1 2 
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6. 3. - Subroutine FERRET. 

E ' 1a subroutine fondamentale che esegue il tagging. Il confronto avviene nel modo seguente: si 
('onsidera 1a prima coordinata di prisma dell'evento Montecarlo considerato a cui si aggiunge e si 
toglie 1a prima dimensione della box. Vengono determinati mediante confr"onti gli indirizzi mini
ma e massimo degli eventi reali Ie c ui prime coordinate r ientrano nell'intervallo castruita attor 
no aHa prima coordinata dell'evento Montecarlo. Quindi per tutti questi eventi reali si contral 
la che anche Ie rimanenti coordinate rientrino nell ' intervallo ottenuto aggiungendo e togliendo 1a 
corrispondenl.e dimen sione della box dalla coordinata corrispondente d ell'evento Montecarlo. Se 
questa avviene per tutte Ie coordinate l'evento real e in considel'azione e stato "hittato " dalPeven
lo Montecarlo e quindi viene posto in MX(4) il numero di hit definito come 

h 

dove 

e la distanza fra l'evento Montecarlo (con coordinate di prism a mil e l'evento reale considerato (di 
coordinate di prisma r.) e 

1 

J: 
i 

2 
b. ) + 1 

1 

e l a distanza massima possibile fra evento Montecarlo ed evento rea1e (\ dimensioni della box). 

Sequenza chiamante 

CALL FERRET. 

Parametr i di input 

Nessuno. 

Parametri di output 

Nessuno. 

Subroutines richiamate 

I. PRINT in METASYMBOL 

Questa subroutine ha 10 scopo di scrivere il contenuto di tutti i registri generali come stampa di 
controJlo. 

6. 4. - Subroutine SETPR. 

E'la subroutine che esegue il ca1colo di a1cune variabili facenti parte del COMMON / BUDDA j e 
che vengono utilizzate dalla subroutine FERRET. 

Sequenza chiamante 

CALL SETPR (MX(KST), MONTE, NADD, LEV). 

Parametri di input 

XMX = indirizzo inizia1e delParea di lavaro MX 
XMONTE = indirizzo inizia1e degli eventi Montecar10 
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XNADD(4) 
,\LEV 

dirnensioni della box 
numero totale di eventi reali. 

Parametri di output 

Nessuno. 

COMMON. 

COMMON / BUDDA / 

7. - BADGER. 

7.1. - Main. 

MX 
NA DD(4) 
MAXWGT 

= indirizzo iniziale dell'area di lavare. 
= dimensioni della box. 
= distanza massima otten uta come somma dei quadrati delle 

quattro dimensioni della box + 1. 
MONTA = indirizzo del primo evento Montecarlo . 
MONTE(4) = coordinate dell'evento Montecarlo. 
LEV 

ML 

MU 

= e J'indice che nell'area di lavaro identica i1 massimo valore del 
la prima coordinata di prisma degli eventi reali. 
minima valore dell ::. prima coordinata di prisma per gli eventi 
reali. 
massimo valore della prima coordinata di prisma per gli e ven 
ti reali, 

BADGER e il programma che converte il numero di HhUs" assegnati da FERRET in probabilita. 
Piu precisamente BADGER calcola ed assegna il "peso" a ciascun canal e introdotto con SR7lA e 1a 
"probabilita" che ciascun evento reale appartenga ad ognuno di questi canali. Fornisce quindi in u
scita un nuovo DST contenente queste probabilita per ogni evento e perfora i pesi per ciascun cana
le e il numero di eventi Montecarlo da generare per ciascun canale nella successiva iterazione. I 
pesi per ogni evento reale si ottengono calcolando 

W .. 
1J 

NH .. * W. 
1] J 
NH. 

1 

dove Wij = peso dell ' i-esimo evento reale per il j-esimo canale 

NI-I .. = numero di hits dell 'i -esimo evento per il j-esimo canale 
1J 
~ = peso del j-esimo canale nell'iterazione precedente 

N1-I. = numero tot ale di hits per l'i-esimo evento reale 
1 

mentre i pesi di ciascun canale vengono calcolati tramite 

I W 
W 

i ij 

j I w .. 
ij 1J 

I calcoli di Wij e Wj vengono ripetuti iterativamente per un numero di volte fissato dall'utente tra
mite il parametro NIT. Una possibile scelta di questo parametro pub essere quella che permette 
la stabilizzazione dei pesi di ciascun canale . I pesi Wj nella prima iterazione vengono assunti ugu!, 
Ii per o g ni canale. 

' i ' 
• ' :1' 
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Anche in BADGER viene usata 1a gestione dinamica della memoria (LIMIT). Inoltre a seconda 
delle dimensioni dell ' area di lavoro vengono compiuti pili 0 menD passi di calcolo: in ogni passo 
vengono calcolati i pesi solo per il numero di eventi reali ch e passano rientrare nell'area di 1a
vorD (tenendo conto che per ogni evento e necessario un l1umera di parole pari a1 numero di cana
Ii piu uno, per 1a flag indicante 1a box). E' quindi possibile ugare Parea di la voro variabile data 
dalla LIMIT mediante due tipi diversi di gestione: 0 1a gestione dinamica della memoria vera e 
propria con cui si ha un ' occupazione di memoria maggiore rna un unieD passo di calcolo 0 1a ge 
stione classica di BADGER con cui si ha una ruinare occupazione di memoria rna pill passi di cal 
colo. 

Subroutines richiamate 

1. LIMIT 
2. READST 
3. WRDST 

in METASYMBOL 
in FORTRAN 
in FORTRAN 

Routines di libreria: 

1. BUFFER IN 
2. BUFFER OUT 
3. UZERO 

Dati di input 

per la lettura di file da disco 
per la scrittura di file su disco 
per l'azzeramento di un vettore. 

Dati letti da schede: 

NTEST 
IHP 

NIT 
NTOTAL 

TEMP(I) 

numero di scritture di controllo richieste 
flag di conversione perla scrittura su nastro: 
se IHP fail na.stro viene scritto in formato HP 
numero di iterazioni che si de;,;iderano per il calcolo dei pesi 
numero totale di eventi Montecarlo ch e si vogliono far creare da SR71A nella 
iterazione successiva 
pesi iniziali per ciascun canale: sono tutti uguali nella 1a iterazione mentre so 
no I'output di BADGER per queUe successive. 

Form ato di lettura dei dati: 
10110/12. !B/(BFIO.O). 

Dati letti da disco: 

File di output di FERRET (DD-FERRET) contenente il numero di hits ottenuti da ciascun evento rea
Ie per ciascun canale preso in considerazione. 11 contenuto dei vari records ~ specificato dalla terza 
parola del record: 
IC(3):> 0 indica un record vera e proprio contenente gli hits, E' una parola impacchettata con

tenente il numero di particelle uscenti, una flag (K) indice di particelle ambigue e il 

IC(3) = 0 

IC(3) - I 

IC(3) -2 

numero di eventi per record: 16 
IC(3) = numero particelle *2 17+ K:( 2 + numero eventi per record. 
La flag per Ie particelle ambigue ha i1 seguente significato: 
K = 0 non esistono particelle identiche nella stato finale 
K = 1 esistono due particelle identiche nella stato finale. 

record di separazione fra Ie vade sequenze di records di eventi Montecarlo di cana
li distinti 

record di separaziorte fra Ie differenti box-sizes 

EOF. 

Dati letti da nastro: 

DST di tutti gli eventi reali: ovviamente ~ 10 stesso di FELICIA (vedere READST) a parte la rota-

'( 5 
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zione degli assi eventualmente necessaria. I:uatti. come abbiamo vista nelle descrizione della su£. 
routine CNXT i programmi del P . P. A . sana predisposti con i1 fascia lunga l'asse z. Nel caso qu~ 
sto non avvenga, per pater calcolare gli angoli corretti, bisogna trasformare il DST in modo che 
l'impulso del fascia sia lunga questa asse. 

Output. 

11 programma da in uscita su nastra un DST pesato (veoere WRDST). Inoltre perfora una scheda 
contenente i pesi iniziali da dare in input a BAfX}ER. nell ' ,terazione successiva e Ie schede conte
nenti il numero di eventi Montecarlo da creare nell'iterazione successiva per ciascun canale. 

Descrizione delle variabili fondamenta1i. 

L DW 
LUP 
LDWI 
J X I 
N E TYP E 
NBOX 
NFILE 
NBR EC 
NEVREC 
NRPASS 

NNEXT 

NEPASS 

NEPASS 

NFLAG 

Nota . 

indirizzo iniziale dell ' area di lavoro 
indirizzo finale dell'area di l avoro 
LDW + 1 
LUP - LDW = dimensioni dell' area di lavoro 
indice suI numero di canali presenti 
indice suI numero di box 
indice sui files di lettura 
numero di records scritti sullo scratch file per ogn i box size 
numero di eventi per record scritti sullo scratch file 
numero di records delle scratch file che possono entrare nell'area d i l avoro 
JAR RAY tenendo conto che 1' area di lavoro ~ costituita da JXl parole e che sono 
necessarie NNEXT parole per evento 
numero di parole necessa.rie per evento: una par01a ~ riservata per il numero di 
box, Ie successive per il nurnero di hits associato a ciascun canale generato 
numero di eventi della scratch file che possono essere contenuti nell'area di la
voro 
numero di passi necessari per considerare tutti gli even ti reali presenti tenendo 
canto delle dimensioni dell t area di 1avoro 
flag per Ie particelle iden tiche: ~ zero se non esistono particelle identiche altri
menti ~ 1. 

Lo scratch file ~ un file di lavoro in cui viene ricopiato per comodita di calcolo il file 
DD-FERRET, esc1use Ie parole di controllo. 

7. 2. - Subroutine READST. 

E' la stessa usata in FELICIA a cui 5i rimanda per la de5crizione. 

7. 3. - Subroutine WRDST. 

Et la subroutine che serve per scrivere su nastro il DST pesato output di BADGER. Anche que
sta subroutine, come 1a READST, dipende dal tipo di DST utilizzato e deve quindi essere rnodifica
ta a seconda del DST stesso. Qui di seguito ~ descritta la versione della subroutine che si riferisce 
al DST di BFGMOP. 

In ogni record fisico del nastro sono contenuti 5 records logici piu una parola di controllo conte
nente il numero di records logici per quel record fisico. Ogni record logi co ~ fissato a 190 parole 
e contiene i dati per un evento reale nel seguente forma to: 

dalla parola J alIa parola 125 contiene Ie quantita del DST formato Genova versione P. P.A. (cio~ 
con il beam lungo z: viene ricopiato dal DST opportunamente modificato contenente gli stessi 

rl C 
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eventi di FELICIA) (vedere appendice A); 
nella parola 126 contiene la flag indicante il numer0 di box; 
dalla parola 127 alIa 127 + ( n - 1 ) contiene i pesl dati da BADGER per gU n canali introdotti 
con SR71A (nella stessD ordine data in FERRET); 
dalla parola 127 + n alla parola 127 + 2n - 1 cantiene gli hits ottenuti dall'evento per ciascuno 
degli n canali introdotti; 
nella parola 127 + 2n contiene la flag indicante la box successiva, se esiste, dopo di cui si tro
vana i pesi e gli hits relativi a quella box nella stesso modo vista per la prima box. 

Con la presente versione della subroutine e possibile far scrivere il nastra in formata I-IP (a 
seconda del valore della variabile IHP). 

Seguenza chiamante 

CALL WRDST (IFLAG, IC). 

Parametri di input 
viene 

IFLAG flag di cantrolla: se IFLAG = OAricopiato il contenuto del vettore di lavoro Ie 
nel buffer di scrittura IDUMP e viene incrementato il numero di records; al 
quinto record logico viene scritto un record fisico su nastro. 
Se IFLAG = 1 sana finiti gli eventi reali da considerare per cui si scrive l'ul
time record fisico su nastro e si mette !lEaF; 

IC vettore di lavoro contenente tutti i dati da porre nel DST. 

Parametri di output 

Nessuno. 

Dati di input 

Nessuno 

Output 

11 programma da in uscita un DST pesato il cui formato e queUo data nella descrizione della 
subroutine. 

Subroutines richiamate 

L'unica subroutine richiamata e la SIGHP in META SYMBOL se IHP e diverso da zero. In questo 
caso infatti si desidera il nastro scritto in formato HP e 1a SIGHP e la routine di conversiane tla for
mata SIGMA? a formato HP. 

Routines di libreria 

I. BUFFER OUT 
2. UCOpy 

per la scrittura su nastro 
per ricopiare N parole da un vettore in un aUra. 

Segnalazione di errore 

Vengono segnalati gli errori di scrittura su nastro, specificando il record in cui si e verificato 
l'errore. 

8. - SUMX-BADGER. -

Si indica qui col nome di SUMX-BADGER l'analisi fisica (in particolare distribuzioni di massa 
efficace , angoli di produzione e di decadimento) effettuata sui dati reali, ciascuno pesato, canale 
per canale, con Ie probabilita fornite in BADGER. Qualsiasi programma di analisi statistic a di 
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dati sperimentali pub essere utilizzato in questa rase a1 posta del programma SUMX( 8}, (9) da noi 
impiegato. 

Quest ' ultimo passo del processo iterativo e lrunieo indipendente dal metoda del P. P. A. ed e il 
solo che pub fornire aiPutilizzatore informazioni riguardo alla correttezza 0 menD delle quantita 
ottenute per l'iterazione in corso, Solo in base alPanalisi di questi risultati si puo stabilire quan 
do, entro gli errori desiderati, i1 P. P. A. abbia avuto SUCC€SSD. 
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••• APPE~DTCE A *** 

Fn~MATD OS T FSPF~TF N7A PAfME~S·rR"TRhF A j1.2 GEV/r 

STf~IJTrURA REceR D FISTeD 

125 PAI10I, peR EVENTe 
7 Rr:CARD I AG TrI PER RtCBRI) FT!=;ICA 
1 PA'!ALA ,C! rANTPel lA P[~ RECARD "!,!Ce 
~ IP BTrST NFl SfH1MARle 

STR\ I ~ Tl Jf; A REC HR iJ LD C;ICO ~TMmARn 

.l 

" 
'i 
6171R 
g 

10 -1' 
15 .. 1 C) 

20 .. 24 
2 5-29 
30-34 
15 .. 45 
46-5 6 
5 7-67 
A8 -7R 
79-89 
90-100 
101-110 
111-120 
121-125 

STRUTTURA RFCBR ~) 

3 
4 

,"= ,7, 8 
'J 
1e-14 
15-19 
20 -24 
2S -2g 
30-34 
35-45 
46 - 56 
~~ 7 .. 67 
68 -7 P, 
79 .. g {) 

')0 .. 100 
10 1-11 0 
111-120 
121-t2~j 

~,UMERO nE L l. ' ,veNTe 
TIPfl DE1LI~- V FNTA 

lARARATARIfl 
NUI-1Er(B 1 P8 TF ~ T 

FLA G PRn T6N STPP 
conR D rl~ATE x,V,7 DEL vERTICF 
NUllERO nl I~I J N 

(fHHC[ IPREtfIA R TI TTA'}t-1M2JDM f"i2 JH~ PRIMA IPSTE!=)I 
Ctln JCE.lPRftRAt'lTI TTA'IHM2,DMt"'2,HF SfCBN[')A IPBT£Sl 
(.[mJCE,pr~ftPARn TTA',HH2,DMr-'2,MF TrRlA {peTES! 
COJlIC E,PREtI) ARII TTA'JMH2,DM,...;? .. HF QUARTA rPflTFSI 
conrC[,PRDKARTI ITA',MM2,DHf"'2,MF QUrN TA rPBT~SI 
E,L,PX,PV,P7,OPX,OPY,OPz,Px*,PV.,PZ. PRIMA TRACCTA 
E,l_,PX,Pv,P7,orX,DPv,DP2,PX4,PY4,PZ* SEC6~OA TRACCtA 
E,L,PX,PV,P7.0PX,DPY .DPZ ,PX.,PY*,P14 TERZA TRACCTA 
E,l,PX,PV,P7,DPX,OPY,OPl,Px4,PV. ,Pl. QUARTA TRAceIA 
E,L ,PX,Pv,P7,orX,DPY ,DPZ,PX.,PV.,Pl* QlJI~TA T~ACCIA 

E, L,PX,pv , P 7, npX ,DPV.OPZ,PX*,PV*,PZ* SESTA TRACCTA 
[SHBINA7IeNI n! MASS. DUE-nUE 
[O MG INA7IBNI 01 MASSA T~E-TRE 
CGH8lNA7JBN T nr MASSA QUA TTRA. ~lJ ATTR~ 
L. o r; IC8 MAOTFtCAT8 PeP,A. 

IJ U ~1n~e nFl.1 ' F"V;."NTfI 
TIPS D[I L'r V~NTA 
lAEWRATnRIA 
NUMERe IPDT,S! 
rLAG PRATft N ST MP 
COHROINATE ~Jy,7 OFL VERTICE 
NUI'~ ERB n RLIN 
CB O lr.E,P RCI HHTI tTA',MM2,CMt'2,Mf:'" PRTMA tPeTE~I 
COnICE ,p~B >lARtl rTA ' ,,,,,M2,DHM2,Hr SF:C~M)A IPfHESl 
CfjOICE,P~HlRAF3TI yTAI,MM2, Dt·n."2 ,HI: TERlA TPBTESI 
((~i~ J CE,PRDRAfHI rTA',HM2, Dt-',r-'2,M r QLJARTA rP8TEST 
CO r) ICE,P~EH\ARTI rTA"H~12,DMt-'2,Mr rJUTNTA IP8TF"ST 
F ', PX '= O ,pY'= O~pl ', MASSA ,O,O,px*'= n ,pY *'30, PZ.' p~t~A TRACCIA 
l '. L,P X ',F'Y',P7', M,O,(l ,PX*',PY*',P7.' SECANf)A TRA(CTA 
1:-~ ',L,PX',PY',P7',M,O,U/PX*!,Pv .. "P7*' TERZA TRACe!. 
E ',L,P XI.PV I,P l ',M,O,(l,PX*',PY*',P7.' GlUARTA T~AcrIA 
E',L,PX',PVI,P71,H,O,(l,PX.',Py*"PZ*1 QUINTA, T~,AC(JA 
E',L,P XI,PY',F'7',M,O,O,PX.',PY*',P7.' S[STA TRACCtA 
Ce l ' lqNA 7!e ~ 1 01 MASSA DUE-DUE 
CHI ' ~ !NA7Ie N ! DI MASSA TAE-TRr 
(O ~U tNA7tDNl f)T MASSA QUATTRA.~LJATTRA 

" !) 
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Li oN OH!ST ITRI~IDM oplIX NO~ABL I PUNC1 0 
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HI SMAP INVMAP PSEGEN 

:1'1' L ENPU N I I I RANDOM _ 
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PUNC10 
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RANRES 
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INVERT READSH 
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PSEGEN 
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RP~z11) 

I 
RCARD 

,--l, 
SERIES READSH 

I I 
RANDOM RANDOM 
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PLOW- CLART GEN ERALIZZATO DEL PROGRAMMA SR-' 1 A 
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.1 
1 g38· 
2 139-
3 13",. 

21 773. 
31 152. 
95 O' 
96 O· 
97 1 • 
98 1 • 
99 32000 

DOC 
H 2 112QO.0 
V 1 
T 1 
T 21 
T 2 
T 3 
G 10 

1 3 1 
20 

EE 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
I 
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*** APPENDrCE C **' 

[SFMPI " nl SCHEDF CATI PEf "R71A 

-----~-------------------~------
TE NTATIve ,\ , 

MASSA OFI PReTB~E 

MASSA on PA IME'A 
r-1/lSSA on PA l7'ERB 
MAS~.A OF! LA RHf)t-'Ef'.;O 
nAHMA RHAMEf\B 
x DIRFCTION CASI,E 
y D1RFrTIBN CnSlf\E 
7 DIReCTION CASI,E 
SCALF rArTOR FBR PRINTA IJ T t1ASsrs 
NUMRFR AF TYPF 1 EVENTS 
FoD AF PARAMETER CARDS 

RHflME NA 
A 
AX 
AH 
BY 
BZ 
1 0 AX RY 1\7 

F'D AF ,PECIFICATle,s 

ANGnl f) [) I 
.OOOF 0 0 
.5"'~F 01 
.31f:3r 02 
2 3 2 

Pf<BDUZ I (J t-i F.: RH ['} 
.291E-01 .OOOF on 
.~88E Cl .354F 01 
.738E 02 .133F 0] 

.7~7E On 

.S48E 0, 

."f19E 0) 

.t41E 01 

.794E 01 
• unF 01 
.g!t,E 01 

50 1 
.. 1. 0 0-04 

EE 
CBsn,f1 Ar~GeLB 01 GeTTFRI[n_JArKSAN PESATB RHO 

.22 0 F 02 .190[ 02 .210F 0" ,?t1E 02 .202E 0" .2QOf 02 

.121F 02 .175E 02 .1371=" O? 0I47E 02 .t55E 02 • 1 ~1E. 02 

.1 G3r 02 .123E 02 .t27F 0" .1:15E 02 .896E 01 .774E 01 
·95~~ 01 .560E 01 .73()~ 01 .t02E 0> .78f->E 01 • 79I'::JE 01 
,5i4F 01 .839E 01 .11·J~ u? ,t)44E 01 ,941E 01 .~R4E 01 
.1(1]r G2 01 OlE G? .7221' 01 .q~3E 0' .662F 01 .7?1F: 01 
'13~E 02 .HH3E Cl 

36 I 
0 . 0 10 . 0 

EE 
ANGALH III TRE I t ... At~ .. y AN :-j P[SATO ~Htl 

.~OOr: 01 .ROOE: 01 ,ROOF 01 .745E 01 .17~E O· .P.6c;E 01 
'1?~r: 02 tl5H': 0 2 ,2 :~OF 02 .175E 02 .24 ~E 02 .t b~F. 02 
.14 0 r: 02 d17E 02 .il25F 01 .tn3E O? .145F 02 .?.1qF.: 02 
·191F 02 .173E 02 • 19.1r: 02 .IHE 02 .1901' O? • t 71 £ 0 2 
.727r 01 .HOOE 01 .800r: 01 • .RODE 01 

·1 TENTATIve ~ 2 

( J .. 
01. 

.147F' 01 

.16f..F C2 

.1 ~·H" 02 

.12~F 02 

.6C)q~ 01 

.5!;7r: 01 

.7f!f..r: 01 

.8~;:')F 01 

.1"e:;r: C? 

.1 r~r O? 

.1 7~r: O? 

.13qr: O? 

.529E 01 

.2?3E 02 

.1~OE 02 
t1 t HE 02 
.7R7l 01 
.774E 01 
.105E 02 
.1~lE 02 

.170E 02 

.204[ 02 

.200E 02 

.1?9E C2 
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