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I I .  INTRODUZIONE 

Le campagne di misure di pressione statica del 1993 e.1994, eseguite dopo il 
Revamping della Centrale, avevano evidenziato una variazione del 
comportamento dinamico dei livelli rispetto allo Studio di Giacimento (GIAI, 1988). 
Tale variazione comportava una riduzione del GIP, stimata dell'ordine del 70°!0 
(CEPRIINP, rel. no 2/95 del 01/95). 
Per tale ragione è stata richiesta l'esecuzione di una nuova campagna di profili 
statici, registrata nel 11/95. 

Lo scopo del presente studio è di: 
valutare le pressioni statiche dei livelli; 
verificare il loro comportamento dinamico; 
stimare i GIP e le Riserve Rimanenti dei livelli in produzione, ed 
eseguire una prima previsione di produzione. 

8.' 
- 

I * '  

Inoltre, nel rapporto, sono contenute alcune raccòmandazioni per aumentare 
la produzione ed il recupero del Campo. 

I dati utilizzati nel rapporto sono aggiornati al 02/96. 
Per quanto riguarda il modello di simulazione del comportamento dinamico del 
livello principale PL2/61+62 si è fatto riferimento alla valutazione GIAI (01196) per 
il ~Ò lume Poroso / h. 
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r ., 
I risultati principali dello Studio sono stati i seguenti: 

Pressione Media ( ~ ~ / c m ' a )  dei livelli al datum @-l 100 m/LM 
PLUA (Blocco 1 ) Crg 3 52.7 
PLUA (Blocco 3) Crg 9 sc 124.9 
PL2/B1 +B2 (Blocco 2) 33.1 
PLUB 1 +B2. (Blocco 6) 103.0 

GIP, dopo il Revamping della Centrale (1993), dei livelli in produzione 

Previsione GIP (Msrn3) Valutazione GIP (Msrn3) 
(Studio GISA 1988) CEPRIINP 1906 

1 PL2/B1 (Blocco 2) 1370 
l 

1 
3 (PL2/Bl+B2) 3 900 (***) 

I PLUB2 (Blocco 2) 1260 
I PLUB1 +B2 (Blocco 6) 690 15 

PLUA (Blocco 3) 225 18 (*l 
PLUA (Blocco 1) Crg 3,Crg 7 165 47 (*") 
GI P TOTALE 371 0 980 

I 
(*) Per il PLUA Blocco 3 non è possibile verificare il GIP per mancanza di valori di 
pressione attendibili. La pressione attuale risulta superiore al valore originale. 
Il valore indicato è stato stimato a partire dai dati di produzione dal 1993 ad oggi e 
ipotizzatando un R.F. del 75%. 

("*) Per il livello PLUA aperto alla produzione nel pozzo Crg 7, mediante 
l'intervento di estensione spari (03/96), non è stato possibile effettuare una stima 
del GIP considerata la variabilità geologica in termini di spessore ed estensione 
caratteristica di questi corpi sabbiosi. Pertanto viene indicato attualmente come 
~ l p ' t o t a l e  la somma di quello dei pozzi Crg 3 e Crg 7 prima dell'intervento. 

('"') I livelli PUBI e PUB2 del blocco 2 si comportano come un unico reservoir, 
per tale motivo sono stati denominati PL2/B1+82 Blocco 2. 

L'analisi dei dati conferma una riduzione del GIP del Campo di Correggi0 
dell'ordine del 74%, così ripartito: 66% per il livello PL2/Bl+B2, 83% per i livelli 
PL2/A e 98% per il livello PLUBl+B2 (Blocco 6). 

Al fine di confermare I'attendibilità dei risultati, soprattutto per quanto riguarda il 
comportamento ipotizzato per I'acquifero, si raccomanda di eseguire una nuova 
campagna di profili statici nel 1996 

La Produzione Cumulativa al 12/95 dopo Revamping è di 578.7 M S ~ ~  di gas 
e le Riserve Rimanenti, senza interventi, sono di 182.6 M S ~ '  in 3 anni. 

Per il 1996 si prevede di produrre 100.2 M S ~ ~ .  



AI fine di aumentare la produzione del Campo si raccomanda. pertanto. di 
esequire quanto seque: 

Q pozzo Crg 5 
Chiusura alla produzione dei livelli attualmente aperti ed esecuzione di un 
intervento di estensione spari ai livelli superiori del PL21A. 
Lo stesso tipo d'intervento eseguito nel pozzo Crg 7 ha incrementato la 
produzione del campo di circa 10000 sm3/g. 

Pozzi Crg 17 - 35 - 39SL 
Aumento di produzione mediante stimolazione. 
Sulla base del comportamento produttivo e dei risultati delle prove di produzione 
si evidenzia la possibilità di migliorare I'erogabilità dei pozzi Crg 17-35-39SL 
mediante stimolazione. Tali pozzi manifestano alta capacità produttiva, elevati 
valori di skin e bassa erogabilità. 
L'esito positivo del primo intervento confermerà l'esecuzione dei successivi. 
L'incremento di produzione è stimato dell'ordine di 10000 sm31g per ogni pozzo. 

Infine, nell'ipotesi di conversione del Campo di Correqsio allo stoccaqqio, s i  
fa presente che : 
- le riserve rimanenti saranno prodotte in  3 anni (1 996-1 998); 
- la pressione attuale del livello PL2/B1+B2 è ormai il 26% del valore 
originale (127 Kg/cm2). Si stima che il valore finale risulterà pari a 15 Kg/cmzsal 
termine della sua vita produttiva (1 998); 
- la maggiore parte del reservoir è stata ormai invasa dall'acquifero, e rimane 
a gas la sola zona di top intorno ai pozzi del Cluster; 
- la ripressuriuazione del reservoir per effetto di spinta dell'acquifero s i  
ipot iua piuttosto lenta. Nel periodo di chiusura di 8 anni per il Revamping della 
Centrale la pressione di reservoir è aumentata di 8 ~ ~ / c m ~  per effetto 
dell'acquifero. 



13. DISCUSSIONE 

3.1 Storia Produttiva 

Il Campo di Correggi0 ha prodotto dal 12/53 al 03/85. E' stato rimesso in 
produzione nel 06/93 dopo il Revamping della Centrale. 
La produzione cumulativa al 02/96 è di 7.0 G S ~ ~  (parziale dopo Revamping della 
Centrale: 599.2 MSm3). 
La produzione giornaliera di gas è pari a 322000 srn3lg (29/02/96). 11 90% di gas 
proviene dal livello PL2/Bl+B2 Blocco 2. L'andamento produttivo del campo 
(01/95+02/96) è riportato in Fig. l. 
Nel campo risultano completati 15 pozzi per un totale di 17 strings, delle quali 13 
in produzione, 3 chiuse (Crg 1-5-7) e 1 adibita alla reiniezione delle acque di 
produzione (Crg 11). 
In Fig.2 è riportato l'attuale schema di completamento. 
Tutti i pozzi in produzione sono completati in Gravel Pack (ICGP o OHGP), tranne 
i pozzi Crg 3 e 7. 

3.2 Interpretazione dei profili statici di pressione 

Nei giorni 2811 1-01/12/95 è stata effettuata, dopo 48 ore di chiusura del campo, la 
registrazione dei profili statici di pressione e temperatura (n0 totale 15). 
I risultati dell'interpretazione sono riportati in Tab.1, mentre la loro 
rappresentazione grafica è illustrata nelle Fig.3-17. 
Si fa notare che i pozzi Crg 1-3-4-5-9sc-9sl-16 hanno evidenziato un battente 
d'acqua sopra l'intervallo aperto alla produzione e il pozzo Crg 39sl una ostruzione 
a 980 mRTv. 

3.3 Comportamento d.inamico dei reservoir 

LIVELLO P W A  Blocco 1 
Il livello PLUA Blocco 1 è drenato dai pozzi Crg 3 e Crg 7. 
Nel 03/96 il pozzo Crg 7, chiuso per insabbiamento dal 03/94, è stato oggetto di 
un intervento del tipo estensione spari nei livelli superiori del PL2/A. Durante la 
prova di produzione il pozzo ha erogato 36000 sm3lg con una FTHP di 71.2 
Kg/cm2. Attualmente per tale livello non è possibile effettuare una stima del GOIP, 
considerata la variabilità geologica in termini di spessore ed estensione 
caratteristica di questi corpi sabbiosi. 
La produzione cumulativa del livello al 02/96, dopo il Revamping della Centrale, è 
di 15.741 MSm3 (4.747 MSm3 crg 3 e 10.724 MSm3 crg 7). 
Nell'ultima campagna di misura del 11/95 è stata registrata la pressione statica nel 
Crg 3. Tale valore di pressione è di 52.7 Kg/cm2a@ 1 100 m/LM. 
L'analisi del comportamento dinamico del PLUA Blocco 1 (Fig.18-19 P/Z vs Gp), 
per i pozzi Crg 3 e Crg 7 prima delllintervento, ha evidenziato quanto segue : 
- i due pozzi appartengono a due reservoir dinamicamente separati; 
- il meccanismo di spinta è del tipo "Water Drive"; 
- il GIP del pozzo Crg 3 è stimato di 5 Msrn3, il GIP del pozzo Crg 7 è stimato di 
42 Msrn3. 



LIVELLO PL21A Blocco 3 
Il livello PLUA Blocco 3 è drenato dal Crg 9sc. 
La produzione cumulativa del livello al 02/96, dopo il ~evamping della Centrale, è 
di 8.735 Msrn3. 
Nell'ultima campagna di misura del 11/95 è stata registrata la pressione statica nel 
Crg 9sc. Tale valore di pressione è di 124.9 Kg/cm2a@ 1 100'mlLM. 
Non è stato possibile verificare il GIP in quanto i valori di pressione registrati 
possono risentire dell'eventuale presenza di battente in pozzo (Fig.20). La 
pressione attuale risulta superiore al valore originale. 
Il GIP è stato stimato pari a 18 Msrn3, ipotizzando un R.F. del 75%. 

LIVELLI PLZ/Bl+BZ Blocco 2 
I pozzi completati nel livello PUBI sono 1, 16, 35, 36, 37, 39c, mentre quelli del 
PL2/B2 sono 4, 5, 17, 34, 38, 391. 
Entrambi i livelli PUBI e Pii'B2 del blocco 2 si comportano come un unico 
reservoir, per tale motivo sono stati denominati PL2/Bl+B2 Blocco 2. 
La.produzione cumulativa al 02/96, dopo il Revamping della Centrale, é di 567.39 
Msm3. 
La pressione media del reservoir è di 33.1 Kglcm2a@ 1 100 mRM. 
Il match della storia di produzione è stato eseguito mediante il modello di 
simulazione "monocella" GIAC27, utilizzando i dati di produzione fino al 12/95. 
Per quanto riguarda il Volume Poroso/h del livello si è fatto riferimento alla 
valutazione GIAI eseguita nel 01/96. 
In Tab. 2-5 sono riportati i dati utilizzati nel modello di simulazione. 
Il meccanismo di spinta risulta del tipo "Weak Water Drive" (Fig. 21-23). 
Il ritmo di produzione ha influenzato l'azione della spinta dell'acquifero. 
Infatti il comportamento dinamico del reservoir prima e dopo il Revamping della 
Centrale è stato simulato con un acquifero delle stesse dimensioni ma avente 
tempi di reazione differenti. 
I parametri dell'acquifero utilizzati sono stati i seguenti: 
1 - Prima del Revamping 
Coeff. equaz. Van Everdingen: O.SOE+04 m3/~g/cm2 
Coeff. tempo adimensionale: 0.1 SE-01 Ilgiorni 
Raggio adimensionale dell'acquiiero: 12.0 
2-Dopo Revamping 
Coeff. equaz. Van Everdingen: 0.90E+04 m3/~g/cm2 
Coeff. tempo adimensionale: 0.1 0E-02 l /giorni 
Raggio adimensionale dell'acquifero: 12.0 

Il GOIP dei livelli è stato valutato pari a 6300 Msm3 ed il GIP dopo Revamping e 
pari a 900 Msm3. Si fa presente che altri 300 Msm3 di gas non sono più 
recuperabili essendo rimasti intrappolati dietro il fronte d'acqua. 

LIVELLO PL2/Bl+B2 Blocco 6 
Il PLUBI +B2 Blocco 6 è drenato dal Crg 91. 
La produzione cumulativa, dopo il Revamping della Centrale, è di 7.628 Msrn3. 
Nell'ultima campagna di misura del 11/95 è stata eseguita una registrazione della 
pressione statica nella string. Tale valore di pressione è di 103.0 ~ ~ / c m ~ a @  11 00 
m/LM. 
Il comportamento dinamico del livello ( Fig.24 ) ha evidenziato quanto segue: 



- il meccanismo di spinta è del tipo Water Drive. Il pozzo ha manifestato una 
produzione d'acqua fin dall'inizio della sua vita produttiva dopo il Revamping della 
Centrale. 
- il GIP è dell'ordine di 15 Msrn3. 

3.4 Previsioni di Produzione e Riserve Rimanenti 

La previsioni di produzione del campo di Correggio è stata eseguita mediante 
modello di simulazione GIAC27 per il livello PL2/BI+B2 (blocco 2)' e mediante 
regressione lineare dei dati di produzione per gli altri livelli del Campo. 
La Produzione Cumulativa al 12/95 do o Revamping è di 578.7 Msm3 di gas e le 4' Riserve Rimanenti sono di 182.6 MSm producibili in 3 anni. 
La produzione prevista per il 1996 è di 100.2 MSm3. 
La,-previsione di produzione non ha tenuto conto del probabile incremento di 
prÒduzione per gli interventi di estensione spari ai pozzi Crg 7 e Crg 5 e degli 
interventi di stimolazione raccomandati ai pozzi Crg 17-35-39SL. 
In Tab.6 è riportato il Forecast di Produzione per il iivello PL2/BI+B2 (blocco 2) 
evidenziando la portata gionaliera media per gli anni 1996-98. 
In Tab.7 sono riportate le Forecast di Produzione del Campo di Correggio! 
suddivise per livelli. 



TABELLE 





RAPPORTO GIORNALIERO DI PRODUZIONE DEL: (-1 

CONS. INTEWI  (Srnclgl 8980 

GAS IN TORCIA (Smclg) O 

INIEZ. POZZO l i I a i n j  1 CUM. 

PRES. SNAM min. (bar) 

PRODOTTO C- (Smc/g) 1 3576903 

(mclgl 

14 ,570  

5 7 . 0  

I Cenrralr in erogazione regclare per 24 ore. 
Q tlash. 356040 Nrnclg. 

TEMP 

( O C I  

1 0  

ORE 

24 

(mci 
8814 .87  

PRES. SNAM max. (bar) 1 66.5 

PRFS. ASP.COMPR. (bar) 1 7 4.6 

Pressiorie aspirazione compressori . 74.6 bar. 
Dew-poirit grisolina : - 1 0  
Dew point acqua : - 1 2  
Spurgato pozzo 16 

THP 

(bar) 

0.5.  

- 

. Infortuni : nessuna. 

Comptlato da : GRANDI Capo Canrrale : i 



CIVIPO D I  CORREGGI0 - LIVELLO PL2/Bl+B2 (BLOCCO 2 1  
(prlma revampinq) 

D A T I P.V.T. --------------- 
F ' Z E R A T U R A  G I A C I E X 3  - 3 0 9 .  tl 
PRESSIONE 0RIG:XALE - 1 ? 7 . 0  KG/CMZ 
PRESSIONE D I  RIFERIYZNTO = 1 . 0 3 3  KG/CM2 
ZYPERATURA D I  RIBE.VXENTU = 2 3 8 .  K 

DATI DELL'AC?UIFERC 

C3EFF.EQUAZ. VkY W=XJINGEN= 0.900Ei-04 MC/KG/CM2 
COEFF. TEMPO ADIÌLfNSIONALf 0 . 1 9 0 E - 0 1  1 /GIORNI 
RAGGIO ADIHEN. DÌLL' .X?UI.  = 1 2 . 0 0  
SOL'JZIONE =N c!3 

P-STSS IONE 
KG/C'I2 

GEOKETRIA DEL GIACLCI.%X3 E DATI P E T R D F I S I C I  

VOLUME POROSO L T I - 2  = 0 . 1 6 1 E + 0 8  HC 
GAS ORIGINAS. IS ?CS?3 - 0 .63OE+10 HC 
QUCIA0RIGi.XA.Z Ci.'<.=. = 1 1 2 7 .  MT 
SATURAZIONE IN À G C i .  = 0 . l 5 0  
SATUR-IN GFS E S 1 3 C 2  = 0 . 0 5 0  
CW9?.IMI9ILITA' ?CEZIA 5 0 . 4 4 l E - 0 4  1/KG/CH2 
Q U m A  DEL TOP C.LCI.iCIYZNT3 = 1 0 4 5 .  HT 

VOLUME POR. L T I L E  I!;JÀSC INNALZAHENTU AC3UA ................................................. 
VOLUP- INNAIZAHENTO 
(?.?AZ. DEL T I I i L Z  : ".T 



CAnPO D I  CORREGGI0 - LIVELLO P L 2 / 8 1 + 8 2  (BLOCCO 2 )  
( d o p o  r e v a m p i n g  ) 

D h T I P.V.T. --------------- 
T E - X P E ~ ! ~ ~  G I X : W ~  = 3 0 9 .  K 
PRESSIONE I N I Z I A L E  - 7 5 . 0  K G / m 2  ( d o p o  r e v a m p i n g )  
PRESSIONE D I  R'FERiXENTU - 1.033 KG/Cn2 
F-WERATVFU+ D I  RIFIRlMEKPO - 2 8 8 .  K 
C3MPR1MIBILITA1 ÀC;JGA 0 . 4 3 4 1 - 0 4  1 / K G / M 2  

DATI D E U ' A Q U I ? E R O  ------------------- 
COEFF.EQUAZ. VAN EVERDINGPN= 0 . 9 0 0 E + 0 4  MC/KG/CM2 
C3EFF.  A!l.'E.YS:ONLP = 0 . 1 0 0 E - 0 2  l /GIORNI 
RAGGIO A D I e Y .  D E L ' A C P U I .  1 2 . 0 0  
SOLJZIONE C I N  E D  

FATTORE D I  C 3 F 2 R I K I S I L i Z A '  

G23METIL'A DEL O I M I Y Z N - 5  E DATI P E T R O F I S I C I  

VCLUE PORCSO L?ILE = 0 . 1 1 8 E + 0 8  MC ( d o p o  r e v a m p i n g )  
GÀS I N  P C S ~  = 0 . 9 0 0 E + 0 9  MC ( d o p o  r e v a m p i n g )  
QUCTA G.W.C. - 1 1 0 0 .  MT (òopo r e v a m p i n q )  
SA'-"UnAZIONE :N ÀCZCÀ =' 0 . 1 5 0  
SATUR.IN G M  T2SID';C - 0.050 
C 3 W 3 I M 1 3 1 5 I T A '  .-ZCCIA 0 . 4 4  1B-04 1 /KG/M2 
QUCTA DEL T3? GIACIYZX'C = 1 0 4 5 .  MT 

VCLUIII P O ~ .  r:=s I ~ S C  INNALMNM ACQUA ................................................. 
VOLUME SNNALZÀfCKTO 
(FXAZ. DEL T 2 T ì i . Z )  KP 



CAMPO di CORREGGI0 
Livello PL2lB1 +B2 (blk2) 

H I S T O R Y  ( d o p o  r e v a m p i n g )  

1993 

1995 

Portata giornaliera media 
( Sm3/g ) 

1, 603800 
6561 O0 
393200 

Produzione annua 
( MSm3) 

. 165.3 
239.5 
143.5 

Cumulativa dopo revamping 
( MSm3) 

165.3 
404.8 
548.3 

Cumulativa totale 
( MSm3 ) 

5301.7 
5541.2 
5684.7 



CAMPO di CORREGGI0 
Livello PL2/81 +82 (blk2) 

F O R E C A S T  D I  P R O n U Z i O N E  

1996 
1997 
1998 

Portata giornaliera media 
( Sm3/g ) 

261 400 
150400 

69800 

Produzione annua 
( MSm3 ) 

95.4 
54.9 
25.5 

Cumulativa 
( MSm3 ) 

95.4 
150.3 
175.8 



CAMPO di CORREGGI0 
F O R E C A S T  D I  P R O D U Z I O N E  

A? ; ' 9r.*n~at. , i,* ,,, I *?*':' 61 E O R P ~ ~ A $ T ~ . * , I ~ J ~ ~  .=*v+-<*tlr.n 
""' > ,:- , . 

Cumulativa gas dopo revamping 1995 1996 1997 1998 
( MSm3 ) ( MSm3 ) ( MSm3 ) ( MSm3 ) 

PL2lB1 +B2 548.3 95.4 54.9 25.5 
PL2lA blkl #l3 4.7 0.5 O O 

PL2lA blkl H7 prima intervento 10.7 O O O 

PL2lA blkl #l7 dopo intervento O In fase di valutazione 
PL2lA blk3 7.5 4.0 2.0 O 

PL2lB1 +B2 blk6 7.5 0.3 O O 
totale campo 578.7 100.2 56.9 25.5 

(Ciimiilativa gas campo prima revamping= 6.4 G S ~ ~ )  



FIGURE 
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COR REGGI0 - Fielcl 
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I'ressiirc St:ilic l'i-olile @ 3O/I 1/05 

\Ve11 16 - IAevel 1'1,2/111 

Siiliilii~iry 
Tubing GOC Mclres 
Tiibiiig WOC Mt;l~t::i 
Tubiiig GWC 1 0 1 3 !i Meircs 
Datuiii 1100.0 Metres 
Rotary 35.0 Melres 

TOP 1079 O Metres 
Bottoiii 1089.5 Metres 
Gas Gradient 0.002 Kglcrnqlm 
Oil Gradient 0.000 Kglcmqlm 
Water Gradient 0.101 Kglcmqlm 
Press. Datum 32.6 kglcmq a 
Press.Top 32.5 kqlcmq a 

Production rate (Ci9 ) 
gas Oii Water 

Total Production (Q ) 
Oli qas Water 

Notes: I7ONI)O I'OZZO : 1125 i,ilt'l' t\ccliia s:iliiiiti 39.3 gdlt 

P- 

i 

Lecrend , Datuin - .  Too Bottom . Tub.GOC 1 Tub.0WC ](Tu~.Gwc- 
.................. - - - . -  ,P - . . m -  

Prcssiiro 

TV  1) 
Melres 

5 
750 
1100 
1 1  10 
1114 
1119 
1122 
1125 

-50 20 

50 

150 

250 

350 

450 

5 E 550 
n 

650 

750 

850 

950 

25 30 35 Il 
- - - - - I 

i 

L I  

% 

I 

I 
i 
1 

1 
1 
t 

Deplli 
Melres 

- 30 
715 
1065 
1075 
1079 
108 1 
10U7 
1090 

1 
1050 I .................. z . . . . . .  ........................ 
1150 i 

\ 
i 

I'rcssi~re 
kqlcmq r 

23 30 
24 4.1 
30 09 
31 11 
31 50 
31 99 
32 30 
32 61 



7 

I'ressiire Sl;ilic I'rolile @ 01/12/95 Leuend 
\Ve11 17 - l,evel 1'1,2/1~:! . - , . . i , i  i--..-.------r . p-- 

Datiim To Bottoin TiihGOC I ~ u b . 0 ~ ~ 1 1  Tub-GWC 

S tii1iiiiiii.y 
Tiibing GOC Melres 
Tlibing WOC Molio:; 
Tiibing GWC Melres 
Datum 1 100.0 Melres 
Rolary 34.0 Melres 
TOP 1065.0 Melres 
Bottom 1075.0 Melres 
Gas Gradient 0.002 Kglcniqlm 
Oil Gradient 0.000 Kglcmqlm 
Water Gradient 0.000 Kglcmqlm 
Press. Datum 32.6 kglcmq a 
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Total Production (@ 1 
Oil Waler 

TV11 
Melres 

5 
750 
1050 
1080 
1099 
1 104 
1109 

! 

I 

j 
I 

4 

i 
l 
I 

-50 20 

50 

150 

250 

350 - 

450 

5 
550 

n 

650 

750 

050 

950 . 

1050 

1150 

122 grllt 

Prossiiro 

25 i r  30 35 
- - - - - . --. -. l 

i 

. 

: 
i 
: 
\ 

- I 

. 

i - -  
i 

- 

! 
ii 

- - . . - - - - . - . - - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . - -  . --. -- - -. -. -. -. --. - -. . -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  \L - - . - - - . - - - . - . - - - - - . - - - - - - - - - - - . - -  

i 

Notes: FONIIO I'OZZO 1009iii1~1' Sii1)l)iii iicclliii 

Deplli 
Melres 

-29 
716 
1016 
1046 
1 O65 
1070 
1075 

I'resstire 
kqlcmq r 

29.50 
30.76 
3 1.36 
31.43 
31.46 
3 1.47 
3 1.7li 







r i y .  i a  







, S .  : I  

. I  I 
SI : 

$ i 

CORREGGI0 -Field 

Nolcs: 1;ONI)O I'OZZo 1095 iiilt'l' Ciiiiil)ioiic 

1'i.cssiii.e Stalic I'rolilc @ 1911 1/05 Leaend 
\Veli 39 SC - l.cvcl 1'1,1/I!1 , , ,  ,-,.--.----i 

Bottom Tub.GOC 

Asseiile 

Siiiiiiiiary 
Tubing GOC Metres 
Tiil)itig WOC Molr(!:; 
Titbitig GWC Melres 
Datuiii 1 100.0 Metres 
Rotary 39.0 Metres 

984.0 Metres TOP 
Bottom 988.0 Metres 
Gas Gradient 0.002 Kglcmqlm 
Oil Gradient 0.000 Kglcmqlm 
Water Gradient 0.000 Kglcmqlm 
Press. Datum 33.0 kglcmq a 
Press.Top 32.8 kqlcmq a 

Production rate (@ ) 
Oil Water clas 

Total Production (@ ) 
Oil clas Water 
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Scopo del seguente lavoro è quello di costi tuire una nota 
riassuntiva della situazione, aggioxnata al dicgnbre 1993, del 

campo di Comeggio. 



I1 campo di Correggio, anno di scoperta 1951, è ubicato in piama 
Padana, in provincia di Reggio Wia (fig.1). 

ia mineralizzazione, contenuta princiwte in cinque livelli 

sabbiosi e siltosi della F.ne Porto Garibaldi, è costituita da gas 

secco; i livelli sono stati daaninati àall'8lto verso il basso 

PU/A-PK/Bl-PU/B2-PK/C-PL2/D. 

In alcuni pozzi è stata inoltre riscontrata mineralizzazione a gas 

in lenti sabbiose della F.ne Sabbie di Asti. Tali lenti, 

genericamente &naninate PLQ, sono attualmente esaurite. 

I1 giacimento è stato delimitato rediante la perforazione di 40 

pozzi. ia perforazione dei pozzi è awernita sostanzi@-mte in che 

fasi principali: 

l.durante la l0fase (1951-1961) sono stati perforati i pozzi 

1-32; nel 1986 è stato perforato, a carattere esplorativo, il 

pozzo 33 che ha peraltro fornito risultati negativi. 
2.àu-ante la 2"fase (1991-1992) sono stati perforati i pozzi 

34-40; tali pozzi, perforati poi& lo studio di giacimento del 

1988 avwa widenziato la presenza di consistenti riserve 

residue, avevano cam abiettivo sia la coltivazione dei livelli 

principali (PU/A, PU/B1 e P U m )  sia la verifica di 

mineralizzazione resic& dei livelli secondari (PLS/C e PLSh). 

ia produzione, iniziata nel dicembre 1953, si è protratta senza 

interruzioni notevoli fino al gennaio 1986 quando i pozzi sono 

stati chiusi poichè a causa di un riclassamento del metancdotto 

M, la pressione di testa pareggiava con quella del collettore. 
La prochtzione di campo è ripresa nel giugno 1993 dopo la 
perforazione dei pozzi nuovi e dopo i lavori di revamping nella 

centrale cun installazione di catpressori. 



Esistano allo stato atbale 15 pozzi aperti per un totale di 17 

string, di cui una adibita a snaltimnto acqua. 

I carp?letamnti dei pozzi possano essere così riassunti: 

r.JVEXm PU/A : pozzi 3-7-9(SC) 

L i W i U  PL2/B1 : pozzi 1-9(SL)-16-35&36&37&39AD(SC) 

LiVEiUl P L 2 m  : pozzi 4-5-17-34&38&39AD(SL) 

LiVEUO PL2/Bl+B2 : pozzo 11 (adibito a smaltirwto acqua) 

I livelli che attmhente presentano riserve residue e che sono 

conseguentemmte in produzione sano il PL~/A, PL2/B1 e PL2/BS. 
I restanti livelli del giacimento sono da considerarsi esauriti. 

La produzione d a t i v a  al dicembre 1993 era pari a 6580 106 3113; 
attuaimente il campo è erogante con una portata di gas di circa 

860000 Sm3/g. 

2.3. C A i a M  DEL OOIP E iE3Lii3 RISERVE REXQWIT 

I1 calcolo &l gas originarbente in posto e delle riserve 

restanti al dicembre 1993, limitato ai soli livelli PL2/Af PL2/B1 

e PL2/B2, può essere così riassunto: 

P 

I LIVELU) I GOIP ( RISERVE RESTANTI I 
I ( (1063113) 1 (10~31') I 



Per il giacimnto di Correggi0 non si prevedono nel prossirrr, 

fu- particolari interventi operativi. 

È previsto invece, ed 5 a-te in corso, un nuovo studio di 

giacimento con l elaborazione di nuove previsioni di produzione; 

lo stuàio verrà finalizzato quando si avranno a disposizione 

sufficienti dati dinamici dei pozzi at-te in produzione. 



L' anticlinale di Correggi0 è inserita nel1 ' ambito &l grande 

canplesso delle "pieghe l?e-fra.resiU, uno delle maggiori e più 

canplesse strutture sepolte della pianura padana. 

È formato da pieghe e pieghe-faglia che sovente assumno il 

carattere di veri e propri swrascorrimenti interessando a volte 

anche il substrato carbonatico nrosozoico. 
ia struttura del giachto è assimilabile ad una anticlinale 

allungata in senso SW-NE varkmnte sblocchettata da faglie 

dirette di &to rigetto. 

ia ricostuzione strutturale è stata ottenuta integrando le 

informazioni pruvenienti dai pozzi con i dati sismici e con 

l' interpretazione geamrfologica. 

- - 
La serie stratigrafica attraversata dai pozzi &l campo di 

Correggi0 è la seguente (fig.2): 

-Alluvioni Continentali (Olocene) 

-Sabbie di Asti (Pleistocene) 
-Argille &l Santemo (Pleistocene inf.-Pliocene sup.) 

-Porto Garibaìdi (Pliocene) 

-Porto Corsini (Pliocene Inf . ) 
-F'usignano (Messiniano post-evapritico) 



- 6 - 
3 -2 ìXTWXi3, PARMEEU =SICI E VAKKAZIONE DEL OOIP 

2' 
11 reservoir è costituito princimte da 5 livelli appartenti 

alla F .ne porto Garibaldi e denomuiati dall'alto verso il basso 

PLS/A-PU/B~-PU/B~ -PLS/C-PU/b 

In alcuni pozzi è stata inoltre riscontrata mineralizzazione a gas 

in lenti sabbiose della F.ne Cahbie di Asti. Tali lenti, 

genericamnte dmmhate PiQ, sano attdmente esaurite e prtanto 

prive di interesse minerario. 

Per quel che riguarda i livelli della F.ne Porto Garibaldi 

litologicamente essi sono costituiti da sabbia e silt, di origine 

torbiditica, -si in UM iMtrice argillosa. 

In f ig.3 è rappresentato uno stralcio log, registrati nei pozzo 5, 
r i m t e  i livelli minerolizzati. 

I parametri petrofisici utilizzati pmengono dalla integrazione 

dei dati ottenuti dall'analisi carote con quelli ottenuti dalla 

interpretazione dei log. 

Utilizzardo la mppa &l top ( fig .4 ) , uno spessore medio &l corpo 

PLS/A+Bl+B2 pari a 75 m ed il contatto gas acqua originario medio 

di campo, posto a -1140 miM, si è calcolato, col metodo superfici 
altezze, il volume roccioso interessato dalla mineralizzazione. 

Sono stati considerati nel calcolo del gas originariamente in 

posto solo i livelli PU/A, PL2/B1 e PL2h2 in quanto sono gli 
unici a presentare riserve resiàue. 

Infatti i livelli PU/C e PUD, in base ai risultati forniti 
dalla perforazione dei pozzi nuovi, sono da considerarsi esauriti. 

I parametri petrofisiciutilizzati ed i risultati ottenuti sano 

riassunti in tab.1. 



ia mineralizzazione, a gas secco, è contenuta principalmente in 5 

livelli sabbiosi, a m t i  alla F.ne Porto Garibaldi, i quali 

sono stati -ti PL2/A-PL2/Bl-PL2/B2-PL2/C-PL2/D. 

Lo sviluppo iniziale del campo è stato definito mdimte la 

perforazione di 33 pozzi, dei quali solo 25 hanno contribuito alla 

produzione. 

i1 giacimento è stato caratterizzato da una prima fase di 

produzione iniziata nel dicembre 1953 e tenninata nel gennaio 

1986, quando i pozzi rimanenti sono stati chiusi poichè, a causa 

di un riclassamnto del metandotto SNAM, la pressione di testa 

pozzo pareggiava col collettore. I1 campo ha prodotto in questo 

periodo un valore pari a 6400 lo6 Sm3 di gas secondo il ttend 

schemtizzato in fig. 5. 
Nel rriaggio 1988 uno studio di giacimento ha messo in evidenza la 

presenza di cospicue riserve restanti-che hanno giustificato una 
serie di interventi mirati a ottimizzare il recupero finale. 
Tali interventi prevedevano: 

-realizzazione di una centrale di trattamnto con possibilità di 
ricanpress ione; 

-intementi mrkrer sui 17 pozzi esistenti, i quali non erano 

eroganti sia a causa del pareggiamnto della pressione, caoe già 
fatto notare, sia a causa di problemi di sabbia in pozzo; 

-perforazione di pozzi nuovi (7 certi + 2 eventuali). 

Gli interventi mrkaer eseguiti nel periodo 1988/89 hanno 

fornito i seguenti risultati: 

-8 pozzi chiusi minerariammte; 

-9 pozzi ri-letati per un totale di 10 string, di cui, sette 
qletate con grave1 pack, àue in &era convenzionale ed una 
adibita a smaltimnto acqua. 


