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Lo  studio del giacimento di RaMnengo, condotto da G W  

nell'ambitn della revisione in corso dei  campi della Pianura 

Padana, è iniziato nel giugno e si è concluso nel settembre 1993. 

CCop del lavoro è l a  valutazione del gas originarimente in 

psto, di quello r-te ed evenhmhente pnxlucibile e l a  

definizione di eventuali p t enz i a l i t à  residue del canp .  

Le riserve restanti  accertate nei  l i v e l l i  in prcxiuzione del camp3 

di Rcnw~engo m n t a n o  a 22.5 106 a'; l a  loro pzduzione non 

richiederà nè interventi nè spese part icolari  e verrà ccmpletata 

in circa 4 anni. 

A l  tennine della vi ta  produttiva dei  l i v e l l i  a t t ua l i  s i  raccananda 

l 'apertura, tramite intervento W.O. dei l i v e l l i  superiori A-B e C 

del  p z z o  5 ed A'-B' del p z z o  2; per il p z z o  no 5 è forse - - 

i p t i z z a b i l e  un doppio carrplebmnto con SC erogante da 1065 a 

1131 ( l i v e l l i A  - B ) e CL da 1169 a 1180 m 'i'R ( l ivel lo  C ) 

-tre al pzzo  2 s i  può prevedere l 'aperhira dell ' intemallo 

canpreso t r a  1158 e 1268 m TR ( l i v e l l i  A'-  B' ) -  

In questi nuovi l i v e l l i  s i  r i t i ene  siano presenti riserve per 

46 106 3113 prcducibili in 6 anni. 



I1 giacimento di ~mmengo è ubicato in Pianura Padana, pxhi Xm 

ad E di C r a ~  ( fig. 1 ) ;  il giachto fu scoperto nel 1954 con 

la perforazione del pzzo 2. 

I livelli mineralizzati fanno parte di una anticlinale fagliata 

suddivisa in vari blocchi tra loro idraulicarente separati. 

I pzzi prforati nella struttura ed aventi obiettivi 

geolcgicc-minerari sono stati 10; di questi 3 sono risultati 

mjneralizzati a gas ed hanno contribuito alla prcduzione, 1 ha 

rinvenuto gas in quantità non econanica, 3 hanno rinvenuto 

mineralizzazioni ad acqua salata m t r e  i rimnenti 3 non hanno 

rinvenuto i livelli sabbiosi a causa di cambiamento di facies. 
Lo sfruttanwto è iniziato nel 1956 ed ha raggiunto il suo mssinu 

nel 1957 con una prcduzione di 52.8 lo6 Sm3/anno. 

La prohizione totale al dicembre 1992 è stata di 358.1 lo6 91'. 

A t a t e  rimngono aperti nel giachto 2 pzzi, il 2 ed il 5, 

i quali prcbucono rispettivanwte dai livelli F+G ed F. 

Pozzo 2 : livello F + G ( spari : 1592-1644 m TR ) 

Pozzo 5 : livello F ( spari : 1704-1715 m 'iT? ) 

I1 pozzo 2 ha prcdotto inizialmente dal livello H fino al Giugno 

1964 qumdo per problemi di acqua si è passati ai livelli F+G. 

I1 ~ Z Z O  5 ha prcdotto dal livello G fino al Marzo 1963 qumdo per 

problemi di acqua si è passati al livello E ; a causa della scarsa 

prohittiviti di questtultirc nel settembre 1964 ci è aperto alla 

pmiuzione il livello F che è tuttora emgante. 



I1 calcolo del gas originario in posto, ricavato integrardo i dati 

statici con quelli dinamici, è stato eseguito, per ognuno dei 

blocchi nei quali sono suddivisi, per i livelli F , G .%i H; 

i riniltati sono i seguenti: 

Blocco del pzzo 2 ~iv. F + G GOIP = 140 106 Sn3 

Liv. H GOIP = 82 106 Sm3 

Blocco del pzzo 5 Liv. F GOIP = 250 106 %n3 
Liv. G GOIP = 67 lo6 Sn3 

Blocco del pozzo 7 Liv. G COIP = 40 106 Sn3 

Per il livello C la valutazione è awenuta esclusivamente p=r via 

statica; il risultato è: 

Liv. C GOIP = 42 106 Sm3 

Per i livelletti A, B, A'e B', si sono ottenuti volmi di 

GOIP pari a 4.5 106 Sn3 ( 1iv.A ) ,  9.0 lo6 Cm' -(  1iv.B ) 

4.5 106 Sn3 ( 1iv.A' ) ,  6.8 lo6 Sn3 ( 1iv.B' ) 



L e  riserve originarie del camp m n t a v a n o  a 380 106 S m 3 ,  di 

questi 358 lo6  3113 sono già stati prodotti, rimangono perciò 

praiucibil i  dai l i v e l l i  a t tua l i  i seguenti volumi di gas: 

POZZO LIVELLO Q iniz ia le  RISERVE RESTANPI 

sn3/g l o 6  3 n 3  

I prof i l i  di praiuzione previst i  sono r ipor ta t i  nelle t&. 6 e 7 

e sono stati ottenuti utilizzando care pressione mhim a testa 
pozzo 12  kg/an2; 

Ipt izzando un fat tore ài recupero pari al 70 % del GOIP, s i  sono 

e l a h r a t i  p ro f i l i  di produzione anche per i l i v e l l i  A - B (per i 

quali è s ta ta  ipotizzata l 'apertura a l l a  produzione tramite l a  

str ing corta del p z z o  5 ) ,  C ( s t r ing lunga del 5 ) ,  ed A'- E' 

( sparati  assi- al pozzo 2 ) .  

Le riserve producibili sono riportate qui di seguito: 

POZZO LIVELLO Q in iz ia le  RISERVE 

Sm3/g 106 Sm' 

I p ro f i l i  previsti  sono r ipor ta t i  in t& 8. 

p ies t i  valori sono carainque da considerarsi solarrwte indicativi 

in quanto l e  valutazioni w l m t r i c h e  sulle quali s i  basano sono 

ipotetiche ed i p a r m t r i  erogativi sono ignoti. 
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Ai f i n i  di un p s s i b i l e  u t i l izzo del gas restante nei l i v e l l i  

principali per generazione di energia e le t t r i ca  è stata p e  

analizzata l ' i p o t e s i d i  scendere con l a  pressione di testa sino a 

5 kg/an2 . 
N e l  caso questo fosse p s s i b i l e ,  s i  potrebbem recuperare 

u l te r io r i  40 106 %n3 con una p d z i o n e  di poche migliaia di %3/g 

sino al 2014. 

ta pssibiii t i  di poter praiurre questa d e s t a  quantità di gas è 

caminque scarsa a causa della presenza di acqua che già l i m i t a  l e  

prestazioni erogative dei  p z z i  



Per i livelli at-te in pdzione il fattore critico è 

rappresentato dalla pdzione di acqua di strato della quale non 

si è in grado di ipotizzare l'evoluzione nel tap. 

Per i livelli A-B e C, ( #5 ) ed A'-B' ( #2 ) ,dei quali viene 

pmpsta la mossa in prcduzione le incognite sono invece mlto 

mggiori e riguardano sia le wlwtrie in gioco sia le capacità 

ensgative dei livelli stessi. 

Per quanto riguarda i livelli attuahate in prduzione il 

~ ~ n t z d m n t n  della lom pur &sta ercgazione, non carrp3rtan30 

investimenti di sorta , è sufficente a coprire le spese operative 

ed a fornire un margine di guadagno. 

Per quanto invece riguarda i livelli superiori dei quali viene 

suggerita la messa in prcduzione, non essendo pssibile iptizzare 

un profilo di prcduzione affidabile, si può solo dire che, 

prevederuio per l'intervento W.O. necessario alla loro messa in 

esercizio un costo di circa 500 106 £ , una pruhizione di circa 
5 106 SII' di gas è necessaria per ripagare l'operazione; un tale 

v o l m  si ritiene sia agevolmente ricavabile per il pzzo 5 nel 

quale il livello C dispone di circa 40 106 %n3 di GOIP; per il 

pzzo 2 la situazione è più problematica a causa della mggiore 

argillosità mstrata dalla zona indiziata; si ritiene cammque 

che, prima della definitiva chiusura mineraria, sia auspicabile un 

tentativo di Essa in erogazione. 



Il giacimmto di Rcmanengo è ubicato in Pianura Padana, pochi Km 

ad ENE di CraM e si situa all'estrmo brdo  meridiode della 

mncclinale pedealpina intmmpxbne la regolare imwsione 

verso S, quasi una anticipazione della più rwidionale ( e più 

m a t a  ) piega di Bordolano dalla quale è separato dalla 

sinclinale di Crem. 

I1 giacimmto è wsto al limite orientale in una grande 

anticlinale, estesa in direzione m-ESE,  e3 al cui estrm 

occidentale stà il canp di Sergnano; tale struttura mstra 

vergenza meridiode ed è interessata da alcune faglie inverse che 

suddividono l'area mineralizzata in 2 blocchi mggiori, 

canprendenti uno i pzzi 5 e 3 e l'altro i pozzi 2 e 4, ed in una 

scaglia minore nella quale è stato perforato il pzzo 7. 

La serie litostratigrafica rinvenuta dai pzzi è la seguente: 

Alluvium - - - Sabbie e ghiaie con livelli argillosi; ambiente: 

continentale; età: Olocene 

Sabbie di Asti - Bancate di sabbia con sottili intercalazioni 

argillose e tracce di torba; ambiente: Q litorale a neritico 

superiore; età: Pleistocene 

Argille del Cantemc - Argille con sottili intercalazioni arenacee 
più frequenti verso il basso; ambiente: piattaforma; età: 

dal Pliocene inferiore pro parte al Pliocene superiore. 

Sabbie di Caviaga - Sabbie e ciottoli con sottili livelletti 

argillosi; ambiente: piattaform poco profonda; età: Pliocene 

inferiore - Messiniano pst-evapritico . 
Ghiaie di Sergnano - Ghiaie e sahbie con intercalazioni argillose; 

ambiente: continentale e deltizio; età: Messiniano. 

Marne di Gallare - Marne con livelli sabbiosi e croste arenacee; 

ambiente : bacino pro£ ondo; età AquitaniwTortoniano . 



11 calcolo volurretrico del Gas Orighario In Posto è stato 

eseguito per i livelli F, G, H e C, valutardo separatarrwte i 

diversi blocchi in cui è diviso il giacirrwto. 

Le m p p  utilizzate pzf la valutazione sono state ottenute da G W  

utilizzando essenzizhente i dati di pozzo a causa della scarsa 

copertura sismica del1 'area. 

I parmtri petrofisici ( 0 ed SW ) utilizzati per la vdutazione 

volmtrica sono quelli storici, ricavati dall'analisi dei lcg 

eseguita nel 63; la valutazione del rapporto Net/Gross è stata 

invece eseguita, analizzando i lcg registrati all'epxa della 

perforazione, in occasione di questo studio. 

Livello '? :( Fig. 3 ) Litolqicamente questo livello, a-te 

alle "Sabbie di Caviaga", è costituito da un1ali%nmua di 

straterelli sabbiosi e di livelli argilloso-siltosi; ia 

correlazione tra i vari pozzi non sempre è agevole ed il livello, 

caqmsto da lenti, si presenta mlto variabile, con corpi sabbiosi 

di spessore metrico al pozzo 5, con solo veli al pzzo 2 o 

cairpletamnte argilloso ai pozzi 6 e 9. In questo livello sono - - 

stati rinvenuti mineralizzati i pozzi 2 , 5 e 7. 
I valori di 0 ed CW utilizzati per il calcolo sono stati ritenuti 

costanti per tutto il campo mentre invece i valori di N/G e di Bg 

sono stati calcolati p3ir ognuno dei blocchi in cui è diviso il 

giacimento. Paramtri petrofisici e calcoli volumotrici 

risultanti sono riprtati in Tab. 1 

Livello G : ( Fig. 4 ) (Xiesto livello, appartenente alla F.ne 
" Ghiaie di Cergnano ", è costituito da lenti ghiaiose *se in 

una mtrice di sabbie argillose. I1 livello, presente ai pzzi 2, 

3, 4, 5 e 7, è correlabile agevolnwte, pur presentar& una 

notevole variabilità, tra i vari pzzi del campo, ed è stato 

rinvenuto mineralizzatc a gas nei pozzi 2, 5 e 7. I paramtri 

petrofisici utilizzati, i calcoli volmtrici seguiti ed i COIP 

risultanti sono riprtati in Tab. 1 . 



Livello H : ( Fig.5 ) Anche questo iivelìo appartiene alle "Ghiaie 

di Sergnano" ed è costituito da sabbie e ciottoli; è presente ai 

pzzi 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 m è rnineralizzato solo al pzzo 2; 11 

valore di GOIP ed i parametri usati sono riprtati in Tab.1 

LiveUiA, B r  A', B' eC. 

Questi sottili livelli di sabbie, inseriti all'intemc della F.ne 

"Argille del Cantemo" non sono m i  stati provati ( al pzzo no 4, 

il livello D, confrontabile con questi, è stato testato ed ha 

erogato gas con prtate non ccrrrwciali ) In base all'analisi dei 

log si ritiene siano mineralizzati a gas . 
A e B sono lenti sabbiose di sFessore metrico, presenti al pzzo 5 

e che sulle curve di resistiviti presentano il tipico "effetto 

oliva" caratteristico dei livelli sottili miwalizzati e che 

delimitano un "pacco" corposto da fitte alternanze di argille con 

sabbie e silt, protnbihte a gas. Si suggerisce, per la 

eventuale messa in produzione, di aprire tutto l'intervallo 

carrpreso tra 1065 e 1132 m T.R.. 

A' e B' rappresentano una situazione analoga ( m  non correlabile) 

presente al pzzo 2; qui l'intervallo indiziato è capreso tra 

1158 e 1268 m T.R.; qualitativamnte questi livelli del pzzo 2 

sembrano m a o  pmttenti di quelli del pzzo 5. 

I1 volm di gas in psto che si iptizza sia presente in questi 

livelli è stato calcolato, non essendo nota la loro estensione 

laterale, iptizzando corpi sabbiosi cilindrici con raggio 400 m 

( meti della distanza tra il pzzo 2 ed il 5 ) ,  spessore costante 

e p a t r i  petrofisici plausibili per f o m z i o ~  di questo tip. 

I risultati del calcolo sono riportati in tab 1. 

C invece è un corp sabbioso, rinvenuto ai pzzi 5, 3 e 10 e che, 

ove presente, presenta caratteristiche e spessori costanti ( circa 

10 m ) .  Si tatta di un corp torbiditico che si estingue in 

direzione N ed W; la m p p  del top,ottenuta integrando dati di 

pzzo con infomzioni sismiche, è rappresentata in Fig. 3. 

I risultati del calcolo volumetrico eseguito su questa mappa ed i 

parawtri utilizzati sono riportati in t&. 1 ; ( utilizzando gli 
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stessi pxamstri m i p t i z z a n d c  il contatto G W  a -1100, 11 m al 

di sotto del del # 5, il GOIP psserehbe a circa 80 106 3n3 ) .  
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3.3 BREVE Sr(HIIA K'Rxmmm 

I1 campo di Rammngo è stato definito negli anni 54-60 mdbnte 

la perforazione di 10 pzzi, n m a t i  progressivmte dai 1 al 

10. I1 campo ha iniziato a praiurre nel 1956, la produzione totale 

al 12/92 è di 358.1 lo6 3113 di gas ( Tab.2 ) . 
Nel campo sono entrati in produzione i livelli E,F,F+G,G,H e le 

rispettive prciiuzioni cdative pssono essere cosi riassunte : 

Livello E Gp = 0.7 lo6 %n3 

Livello E Gp = 166.6 106 3n3 

Livelli F+G Gp = 61.8 lo6 Sn3 

Livello G Gp = 72.1 lo6 Sn3 

Livello H Gp = 56.9 lo6 Sn3 

Di seguito viene riportato un prospetto di tutti i pzzi del camp3 

Pozzi perforati : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

pozzi a gas : 2-4-5-7 

pozzi sterili : 1-6-9 

pozzi produttori : 2-5-7 

I pzzi che hanno erogato pssono essere cosi schmatizzati : 

Pozzo : 2 ha prcdotto inizialmente dal livello H e in seguito dai 

livelli F+G. Nella Tab.3 sono riassunti i valori delle pressioni 

statiche misurate. 

Pozzo : 5 ha praiotto inizialmente dal livello G e in seguito dal 

livello E, p i  dal livello E. Nella Tab.4 sono riassunti i 

valori delle pressioni statiche misurate. 

Pozzo : 7 ha prdotto dal livello G. Nella Tab.5 sono riassunti 

i valori delle pressioni statiche misurate. 
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Di seguito viene riprtata una sintesi dei che pzzi atbaùwnte 

aperti : 

POZZO 2 

Perforato nel periodo 4-7/54 è entrato in prcduzione nel 1/57 dal 

livello H e dop3 aver prodotto 56.9 lo6 Sn3 di gas si è cambiato 

livello in data 6/64 a causa della grossa prcduzione di acqua. 
Allo stato attuale il pzzo risulta ccmpletato nei livelli FtG 

(Fig.6)ed eroga con una portata di circa 5000 Sn3/g di gas e 
600 l/g di acqua. La prcduzione del pzzo 2 nei livelli FtG al 

12/92 è di 61.8 lo6 3n3 di gas. 

POZZO 5 

Perforato nel pzricdo 6-7/55 è entrato in pr&zione nel 1/57 nel 

livello G e dop aver praìotto 44.2 10' 3n3 di gas si è passati 

dal 3/63 al livello E che ha prcdotto fino al 9/64 circa 0.7 lo6 

3n3 di gas. Allo stato attuale il pzzo risulta ccmpletato nel 

livello F (Fig.7) ed . - eroga con una portata di circa 14000 3n3/g di 

gas e 300 l/g di acqua. 
La prcduzione del pzzo 5 nel livello F al 12/92 è di 166.5 lo6 

Sn3 di gas. 
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3.4 RICiXTRLEICNE STORIA E CAI130LO DH, GOIP DDLWiU3 

la ricostruzione della storia praiuttiva del caqn di RaMnengo è 

stata fatta solo p-r i livelli ptenziahmte prcduttivi : 

F e F+G 

L m m  F 

I1 livello F del blocco 5 ha praiotto dal solo pzzo 5. 

Dall'analisi dei dati a dispsizione si è ricavato un -cani- 

di praìuzione a water drive anche se la spinta dell'acquifero è 

risultata mlto debole. 

I1 giacimonto è stato sirreilato mdhnte l'utilizzo di un ndello 

mnccella ( giac27 ) con spinta d'acqua; le caratteristiche 

dell'acquifero determinate sono le seguenti: 

Raggio adinwsionale dell'acquifero : 2.0 

Costante di Van Everdingen : 3500 m' / Kg/cm2 

Coefficiente del t- adimensionale : 0.00008 l/giorni 

Dal calcolo del gas originariarente in pstn si è ricavato un 

valore di : 

In Fig.8 è rappresentato il mtch fra le pressioni statiche 

misurate e quelle calcolate dal dello. 



LIVELLI F+G 

Nei pozzo 2 il livello F del blocco 2 ha prcdotto sempre associato 

al livello G. 

In questo sbiio la ricostruzione dinamica del GOIP è stata fatta 

considerando i valori di pressione statica dei livelli F+G. 

Dall'analisi dei dati a dispsizione si è ricavato anche per 

questi livelli un rreccanim di pmiuzione con -le spinta 

dell'acquifero. I1 giacirwnto è stato sinailato utilizzando un 

d l l o  mnccella (giac27) con spinta d'acqua; le caratteristiche 

dell'acquifero determinate sono le seguenti: 

Raggio adunenciomle dell'acquifero : 5.0 

Costante di Van Everdingen : 500 m' / Kg/cm2 

Coefficiente del temp3 a ~ i o n a l e  : 0.00008 l/giorni 

Dal calcolo del gas origkiamente in pstn si è ricavato un 

valore di : 

. - 

In Fig.9 è rappresentato il match fra le pressioni statiche 

misurate e quelle calcolate dal dello. 



Le previsioni di produzione e il calcolo delle riserve restanti 

sono state fatte solo per i livelli potenziainente prochittivi. 

C a w  riportato nel paragrafo precedente il livello F del blocco 5 

ha prcdotto solo nel pzzo 5. 

Per il calcolo delle riserve restanti sono state fatte le seguenti 

assunzioni : 

- il gas in psto utilizzato è quello ricavato dinamicmte; 

- mcanism di prochizione a water drive; 

- pressione di ahbandono pari a 12 Kg/an2; 

- ccefficiente di utilizzazione pari a 0.9; 

- prtata iniziale uguale a 14000 Sm3/g 

Le previsioni elabrate sono schmtizzate nella Tab.6 

Ai riguardo si puo' precisare che la prcduzione di gas sarà 

acccmpagnata da prochizione di acqua difficihmte quantificabile. 

Da queste previsioni di prcduzione si ricava un v o l ~  di riseme 

di circa 16.5 106 3 n 3  prochicibili in 4 anni. 



I livelli F+G nel pzzo 2 hanno p d t t o  capre assieri-, q ~ i r d i  il 

calcolo delle riserve restanti è stato fatto per tutti e &e i 

livelli facendo le seguenti assunzioni: 

- il gas in psto utilizzato è quello ricavato dinamic~te; 

- mcanimo di prdzione a water drive; 

- pressione di abkuuionc pari a 12 Kg/an2; 

- ccefficiente di utilizzazione pari a 0.9; 

- prtata iniziale uguale a 5000 Cm3/g 

Le previsioni elabrate sono schematizzate nella Tab.7 

Anche per queste previsioni la produzione di gas cara' 

accanpagnata da pnduzione di acqua difficilmte quantificabile. 

Da queste previsioni di prdzione si ricava un valore di riserve 

di circa 5.8 lo6 Cm3 prdcibili in quattro anni. 
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FIG. 8 



FIG. 9 



CAMPO DI FOPNEXZ 
GPS Di POSX) E PARAMFInI PEIR3FISICI 

Tab. l 

L i v e l l o  "F" 

I B I K ~ D F L I  G.B.V. I N/G I PHI I W 1 ~g ~ G . O . I . P . ~  ~ N A T I T V I ? L I Z ~ I  
l POZZO N" 1 m3*10-6 1 I I 1 (Mii .10A6 l m L.M. 1 

L i v e l l o  "G" 

I BLCCCDDELI G.B.V. 1 N/G / PHI I Si I Bg IG.O.I.P.1 ~ U I ' I L I Z Z W I I  
I POZZO No 1 mC*10A6 / I 1 I INC*10a6 ( m L.M. I 
I I I- I- I- l I I I 

5 I ( 14.498 ( 0.20 ( 0.20 ( 0.40 ( 0.0048 1 72.490 1 -1683 m (m # 5)  1 
I I I- I- I- I I I I 

2 I 1 2.020 1 0.70 1 0 . 2 0  1 0 . 4 0  1 0 . 0 0 5 6  130 .300  / - 1 5 6 0 m ( Q X # 2 )  1 
I l I- I- I- I I I I 

7 I 1 3.916 1 0.40 1 0.20 1 0.40 1 0.0047 1 39.993 1 -1626 m (m # 7 )  1 
I I 1-1-1- I l l 

'ID?aLE Liv."Gt' 1142.783 1 
I 

l I 

L i v e l l o  "H" 

I B i K t B  DEL1 G.B.V. I N/G I PHI I Si I Bg IG.O.I.P.1 KLTQTi U T I L I Z W I  
I POZZO No I mC*10e6 1 1 1 I IW*lO-6  1 m L.M. 1 

L i v e l l i  A, B, A', B', C 

I LIVELLOE I G.B.V. I N/G I PHi 1 W I Bg IG.O.I.P./ ~ U T I L I Z ~ ~  
( iQZZ0 1 na3*1OA6j 1 1 1 JNC*10A6 I m L.M. 1 
I I I- 1-1- I l I 
1 A ( # 5 ) 1 0.503 1 0.60 1 0.20 1 0.40 1 0.008 / 4.523 1 - 

I 
I 





PROFILI STATICI DI PRESSIONE 

DATA 

. - - - - - - -. . 

20-08-54 

21-08-57 

28-05-58 

17-07-59 

27-07-61 

13-03-63 

26-08-65 

11-09-68 

30-09-71 

25-10-73 

13-01-85 

01-08-91 

05-03-93 

PRESSIONE 
LIVELIO GP TOP S P W  BATTEME 

(10~6Srn^31 IKg/a-Za) (m m) 

Fffi 6.5 177.8 1650 

13.1 163.8 1575 

23.8 158.5 

31.3 144.9 1610 

52.7 117.6 1385 

57.9 115.0 1575 

62.2 107.9 1440 

INIZIO PRODUZIONE : 01/57(LIV H) 06/64(LIV Fffi) 

FINE PRODUZIONE : 06/71 (LIv H) 

GP TOTALE POZZO (10-6Sm-3) :56.9(LIV H1 62.2lLIV FtGl 

SITUAZ. ATTUALE : EROGIUPPE (LIV Fffi) 

FONDO POZZO T E W O  CHIUSO 
(m TRI IGG) 

-----------. 



mzzo ROHRNENGO 5 

PROFILI STATICI DI PRESSIONE 

PRESSIONE 
DATA IKP.SPAFa LIVELW GP TOP SPARI BATlTKPE FONDO POZZO =O MIUSO 

(m TRI (10-6srn'3) (xg/a-2a) (m m) (m m1 (GGI ----------- ------------- ---------------- ---------- ---------- -------- ----------- ------------ 

INIZIO PRODUZIONE : 01/57(LIV G) 09/64(LIV F) 

FINE PRODUZIONE : 02/63 (LIV G) 

GP TOTALE POZZO (10^6sm-31 :44.2(LIV G) 167.3lLIV P) 

SITUAZ. ATTUALE : E R f f i m  (LIV F) 



mzw m N G O  7 

PROFILI STATICI DI PRESSIONE 

PRESSIONE 
DATA 1NT.SPAP.l LIVELICJ GP TOP SPARI BAlTENTE FONM POZZO TEt(P0 CHIUSO 

(m TRI (10-6sm-31 (Xg/m'2aJ (m m )  (m TRI (GGJ ----------- ---------------- ---------- ---------- -------- ----------- ------------ 

INIZIO PRODUZIONE : 12/56 

FINE PRODUZIONE : 10/79 

GP TOTALE POZZO (10~6sm~I) :27.9 

SITUAZ. ATTUALE : C.U. 



CAMPO DI ROMANENGO # 5 

LIVELLO F 

IPOTESI DI PREVISIONI DI PRODUZIONE 

ANNO PROD.GIORN PROD.ANNUA PROD.CUM REC . FTHP 
( Sm3/g) (10^6Sm3) (10-6Sm3) ( % )  (Kg/cm2) - - - - - - - - ---------- ---------- --------- ----- -------- 

NOTE : 

- PROD.GIORN = PROD.ANNUA/365xC.U. 

- LE PRESSIONI SONO DI FINE ANNO 
- C.U. = 0.9 



CAMPO DI ROMANENGO # 2 

LIVELLO F+G 

IPOTESI DI PREVISIONI DI PRODUZIONE 

NOTE : 

- LE PRESSIONI SONO DI FINE ANNO 
- C.U. = 0.9 



CAMPO D I  ROMANENGO 

L i v e l l i  A-B ; A ' - B '  ; C . 
IPOTESI D I  PREVISIONI D I  PRODUZIONE 

L i v e l l o  C L i v e l l i  A-B L i v e l l i  A'-B' PRODUZIONE 
( S t r i n g  l unga  # 5 ) ( S t r i n g  c o r t a  Il 5 ) ( pozzo 2 ) ANNUA 

D I  CAMPO 
Prod .  Prod.  Prod.  Prod  . Prod .  Prod .  
annua cum. annua cum. annua  cum. 

ANNO Srn3*10"6 Srn3*10"6 Sm3*10^6 Sm3*10^6 Sm3*10-6 Srn3*10-6 SmJ*10A6 

PRODUZIONE CUMULATIVA = 46.0 


