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◮ Vedremo il loro utilizzo nell’analisi di algoritmi
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Occorre provare che esiste una costante c > 0 ed un numero intero n0
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Osserviamo che

n2−2n ≥ cn2 ⇔ n2−cn2 ≥ 2n ⇔ n2(1−c) ≥ 2n ⇔ n(1−c) ≥ 2 ⇔ n ≥ 2/(1−c),

per cui basterà scegliere c come un qualsiasi valore < 1. Ad esempio,
potremmo scegliere c = 1/2 ed avremmo quindi che n2 − 2n ≥ cn2 per
ogni valore di n ≥ 4.
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Inoltre, 4n2 + log n = O(n2) in quanto 4n2 + log n ≤ 4n2 + n ≤ 5n2.
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Quindi, è corretto dire che n2 + n = O(n2), ma sarà preferibile dire (in
quanto è una affermazione più precisa) che n2 + n = Θ(n2), dato che
vale sia n2 + n = O(n2) che n2 + n = Ω(n2).
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7n4 − 8n3 + 5 = O(n4) Vero

7n4 − 8n3 + 5 = O(n3) Falso

7n4 − 8n3 + 5 = O(n5) Vero



Esercizio

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, dire se essa è vera o falsa.
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7n4 − 8n3 + 5 = O(n4) Vero

7n4 − 8n3 + 5 = O(n3) Falso

7n4 − 8n3 + 5 = O(n5) Vero

7n4 − 8n3 + 5 = Ω(n4) Vero

7n4 − 8n3 + 5 = Ω(n3) Vero

7n4 − 8n3 + 5 = Ω(n5) Falso

7n4 − 8n3 + 5 = Θ(n4) Vero



Esercizio

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, dire se essa è vera o falsa.
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y = 2i , con 2i ≤ n < 2i+1, ovvero i = ⌊log n⌋. Poichè in ogni iterazione
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max = a1
FOR(i = 2; i < n + 1; i = i + 1){

IF(ai > max){
max = ai
}

}
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Dopo ogni confronto la lunghezza della lista output
L aumenta di 1 ⇒ il numero di operazioni = O(n)
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insieme di punti è detto indipendente se nessuna coppia di suoi elementi
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Per introdurre l’ultimo esempio, diamo la seguente definizione. Un
insieme di punti è detto indipendente se nessuna coppia di suoi elementi
è unita da un segmento.
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L’insieme {1, 3, 5} è indipendente, l’insieme {2, 4, 6} non è indipendente,

Problema: trovare il più grande insieme indipendente in un grafo con n

punti.
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