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PREMESSA E SINTESI 

A segui to  de l  comunicato de l  31 ot tobre 2001 in  cu i  i l  Min is te ro de l le  At t iv i tà  Produt t ive  

(MAP) e lencava i  g iac iment i  in  fase avanzata  d i  co l t ivazione,  potenzia lmente s f ru t tab i l i  pe r  

l 'a t t i v i tà  d i  s toccaggio d i  gas metano,  GEOGAS sr l  presentava i l  31 Dicembre 2001  a l  MAP 

r ich ies ta d i  poter  prendere v is ione i  dat i  de i  campi  d i  Grot to le  -Fer rand ina (concess ione Cugno 

Le Macine) ,  Pis t icc i  (concess ione Serra Pizzuta )  per  potere e f fe t tuare uno s tud io  d i  fa t t ib i l i tà .  

La sce l ta  è  s ta ta  or ientata soprat tu t to  per  la  loro pos iz ione s t ra teg ica ( f ig .  1) ,  in fa t t i  i  

campi  d i  Grot to le-  Fer randina e d i  P is t icc i ,  ub icat i  ne l  sud d ' I ta l ia  in  un 'area to ta lmente  

sprovvis ta  d i  campi  d i  s toccaggio,  cost i tu iscono un punto nodale s ia  per  i l  gas proveniente  

da l l 'A lger ia  (e  pross imamente da l la  L ib ia )  che per  quel lo  p rogrammato  in  sede europea  che da l la  

Grec ia  dovrebbe por tare i l  gas de l l 'ex CIS,  o l t re  a  pote r  svo lgere un  ruo lo  fondamenta le  per  i  

fu tur i  terminal i  GNL in  p roget to  (Pugl ia  e  Calabr ia)  .  

La documentazione è s ta ta  acquis i ta  presso la  Data Room del la  soc.ENl  d iv.  AGIP,  p resso 

i l  set tore opera t ivo d i  Ravenna nei  g iorn i  8 ,  11 e 12 marzo 2002.  

Gl i  s tud i  d i  g iac imento,  condot t i  su l la  base de i  dat i  mess i  a  d ispos iz ione da l l 'ENl ,  

u t i l i zzando un model lo  d inamico,  hanno permesso d i  confermare la  fa t t ib i l i tà  d i  convers ione in  

s toccaggi  de i  g iac iment i  d i  Gro t to le-Ferrandina e Pis t icc i .  

Le numerose s imulazion i  su l  g iac imento d i  P is t icc i  (concess ione Serra Pizzuta) ,  u t i l i zzando  

una press ione d i  in iezione in fer iore o uguale  a l la  press ione verg ine d i  g iac imento,  hanno 

permesso d i  ind iv iduare la  seguente so luzione:  

�  4  pozzi  (es is tent i  su cu i  esegui re  W ork-Over)  

�  2  pozzi  d i  moni toraggio (es is tent i )  

�  Max W ork ing Gas 105 M Smc (Mi l ion i  d i  Standard metr i  cub i )  

�  Min Cushion Gas  38 M Smc 

�  Por ta ta  max d i  punta  0 ,738 M Smc/g iorno 

�  Ef f ic ienza de l lo  s toccaggio    73,4% 

Si  è  ino l t re  ipot izzato d i  u t i l i zzare una press ione d i  in iezione de l  10% super iore a quel la  

verg ine  d i  g iac imento,  a l  f ine d i  ver i f icare  l 'aumento d i  prestazion i  de l  campo d i  s toccaggio.  

 Questa so luzione,  in  corso d i  sper imentazione  su l  campo d i  Set ta la ,  pot rebbe cost i tu i re  

una seconda fase d i  svi luppo del  campo d i  s toccaggio,  dopo avere  ver i f icato  e moni to rato  

l 'e f f ic ienza d i  tenuta de l la  coper tura,  i l  comportamento de l  reservo i r  e  natura lmente previa  

autor izzazione  de l le  Autor i tà  preposte.  
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I  r isu l ta t i  d i  questa s imulazione sono i  seguent i :  

�  7  pozzi  (4  es is tent i  su i  e f fe t tuare i l  W ork-Over e  3  da per fora re)  

�  2  pozzi  d i  moni toraggio (es is tent i )  

�  Max W ork ing Gas 198MSmc 

�  Min Cushion Gas  72 M Smc 

�  Por ta ta  max d i  punta    1 ,484 M Smc/g iorno 

�  Ef f ic ienza de l lo  s toccaggio   73,3% 

In cons iderazione de l la  v ic inanza del  campo d i  Ferrandina (c .ca 20 Km),  d i  un metanodot to  

che co l lega i l  campo d i  Ferrandina a l la  Cen tra le  de l  campo d i  Pis t icc i ,  de l le  press ion i  d i  

g iac imento s imi lar i ,  è  s ta to  ipot i zzato lo  svi luppo in tegrato  de i  due campi  con un 'un ica  Cent ra le  

d i  compress ione/ t ra t tamento.  

I  pr inc ipa l i  vantaggi  per  questa ipotes i  possono essere così  s in te t izza t i :  

�  Maggiore  f less ib i l i tà  d i  gest ione de l lo  s toccaggio  

�  Minor i  invest iment i  

�  Minor  costo  d i  eserc iz io .   

�  Minore impat to  ambien ta le  in  quanto entrambi  i  campi  possono essere gest i t i  

rea l izzando una so la  centra le  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 



 5 

 

Indice Testo 

 

1. - Introduzione 

2. - Geologia 

2.1 Inquadramento geologico 

2.2 Petrofisica 

3. - Studio di Giacimento 

3.1 Comportamento e simulazione della produzione primaria 

3.2 Simulazione della ricostituzione e dello stoccaggio 

3.3 Tipologia e completamento dei pozzi di sviluppo e di 

monitoraggio 

3.4  Prestazioni dello stoccaggio con Pmax = 110%Pi 

3.5  Ipotesi di sviluppo integrato dei campi di Pisticci e 

Grottole-  Ferrandina con un'unica centrale  

 

4. - Conclusioni 

 



 6 

Indice Allegati 

Campo di Pisticci - Livello "Q5" 

All.    1 Ubicazione geograf ica e rete nazionale metanodott i 

Al l.    2 Quadro geologico di s intesi  

Al l.   3 Parametr i iniziali di giacimento, PVT e test  

Al l.   4 Distr ibuzione dei completament i e status attuale  

Al l.   5 Comportamento storico del la produzione e del le pressioni  

Al l.    6 Mater ial Balance - graf ico P/Z -vs- Gp  

Al l.    7 Simulazione del la stor ia passata (History match)  

Al l.    8 Prestazioni del pozzo t ipo  

Al l.    9 Schema di completamento del pozzo t ipo  

Al l.  10 Simulazione del lo stoccaggio  

Al l.  11 Prestazioni del lo stoccaggio  

Al l.  12 Prestazioni del lo stoccaggio per Pmax = 110%Pi  

Al l.  13 Prestazioni complessive di Pist icci e Grottole-Ferrandina con centrale 

unica 



 7 

1 - Introduzione 

I I  campo d i  Pis t icc i  (Concess ione Serra Pizzu ta)  è  ub icato  in  Bas i l icata in  provinc ia  d i  

Matera .  La scoperta  r isa le  a l  1960 e in  to ta le  sono s ta t i  per fo rat i  44 pozzi .  

I l  l i ve l lo  ind iv idual to  da l le  Autor i tà  Minerar ie  come potenzia lmente idoneo  a l lo  s toccaggio è  

i l  l i ve l lo  denominato "Q5" ,  cost i tu i to  da sabbie a l l ' in terno de l la  ser ie  p l io-quaternar ia ,  g ià  

ogget to  d i  s toccaggio da par te  ENI ne l  per iodo  1978-84 e in  segui to  abbandonato per  rag ion i  d i  

s t ra teg ia  aziendale.  

Lo s tud io  d i  g iac imento è s ta to  ar t ico la to  come spec i f icato qu i  d i  segui to :  

�  Stud io  geolog ico d i  g iac imento  

�  Costruzione de l  model lo  d inamico,  condot to   con l 'ausì l io  d i   un s imulatore numer ico 

e fase d i  h is tory match,   

�  Def in i z ione de l le  per formances de l  pozzo t ipo 

�  S imulazione de l la  fase d i  forecast  ( r iempimento  e s toccaggio)  

�  Calco lo  de l le  p restazion i  de l lo  s toccaggio (N.pozzi ,  t ipo log ia  de i  completament i ,  

work ing gas,  cushion gas,  por ta ta  d i  punta ed ef f ic ienza)  

�  Caso d i  sens i t i v i t y  de l l ' i potes i  d i  superare la  press ione verg ine d i  g iac imento Pmax 

= 110% Pi ,  ind icando  le  re la t ive  prestazion i  de l lo  s toccaggio.  

�  Ipotes i   d i   svi luppo  in tegrato   con  i l   campo  d i   Grot to le-Ferrandina  ut i l i zzando  

un 'un ica centra le  d i  t ra t tamento e compress ione  

I l  l i ve l lo  "Q5"  è  s ta to  co l t ivato  da 9 pozzi  tu t t i  ch ius i  da l  1991 per  autocolmatamento (acqua  

d i  s t ra to  e  sabbia) ,  d i  quest i  i l  pozzo 20 è in  un b locco separato idrau l icamente,  i l  pozzo 10 è 

ch iuso minerar iamente r i su l tano per tanto eserc ib i l i  7  pozzi  (3-12-17-23-25d-26d-27d).  

La produzione cumulat i va d i  gas a l la  ch iusura de l  l ive l lo  è  s ta ta  d i  c i rca 573 M Smc.  
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2 - Geologia  

2.1 - Inquadramento geologico 

I I  g iac imento d i  P is t icc i  s i  t rova in  Bas i l icata ne l la  provinc ia  d i  Matera ,  ub icato a 25 km 

c i rca a S de l  capoluogo,  nonostante s ia  ne l la  va l le  de l  F iume Basento la  sua co l locazione 

geolog ica è da at t r i bu i re  a l la  par te  sudor ienta le  de l la  Fossa Bradanica (Al l .1) .  

Nel l 'a rea de l la  Fossa Bradanica da l  Tr iass ico medio f ino a l  Miocene permasero le  

condiz ion i  d i  un 'un ica estes iss ima p ia t ta forma con la  depos iz ione  de l la  potente success ione 

carbonat ica (Calcar i  d i  Cupel lo)  che cost i tu isce  la  Pia t ta fo rma Apula;  essa s i  es tendeva verso  

ovest  f ino  a l  Bac ino Lagonegrese-Mol isano e verso est  f ino a l  Bac ino Umbro-Marchig iano.  

Al la  f ine de l  Cretac ico  ebbe in i z io  l 'o rogenes i  appennin ica e le  aree p iù  occ identa l i  

in iz iarono  a so l levars i  accaval landos i  verso  est  provocando una ins tab i l i tà  ne l la  sedimentazione  

carbonat ica de l la  Fossa Bradanica s tessa.  Una seconda fase te t ton ica a l ive l lo  de l l 'Eocene 

b loccò la  success ione carbonat ica ed a l la  f ine d i  quel lo  s tesso per iodo s i  ebbe un 'emers ione 

genera le  de l l 'a rea in  cu i  s i  ha l 'assenza genera l i zzata d i  depos i t i  o l igocenic i .  

Con i l  Miocene s i  ebbe nuovamente la  p resenza d i  sediment i ,  i l  mare r icopr ì  la  par te  p iù  

occ identa le  de l la  Fossa Bradanica che con i l  P l iocene venne a rappresentare l 'avanfossa de l la  

catena appennin ica;  i l  car ico de l la  catena de terminò l 'abbassamento de l la  Fossa e l ' ina rcamento  

de l le  Murge che assunse la  s t ru t tura d i  un 'ampia p iega ant ic l ina le  a  cu i  i l  s is tema d i  fag l ie 

d is tens ive con  t rend  NO-SE det te  l 'aspet to  d i  un ampio hors t .  Questa fase te t ton ica d is tens iva  

agì  anche su l la  Fossa Bradanica con fag l ie  a  prevalente andamento  appennin ico,  favorendo 

l ' ins taurars i  d i  bac in i  s t re t t i  ed a l lungat i  in  d i rezione NO-SE. 

Durante i l  P l iocene in fer iore i l  mare invase la  fossa e v i  r imase f ino a tu t to  i l  P le is tocene.  

La ser ie  p l io-p le is tocenica è carat ter izzata a l la  base da depos i t i  prevalentemente arg i l lo -marnos i  

che sono in  genere d i  e tà  p l iocenica in fer iore,  ma tendono a r ing iovani re  verso E e SE ( fase pre-

torb id i t ica) ;  a l  d i  sopra  s i  a l ternano in te rva l l i  in  prevalenza sabbios i  in terca la t i  da arg i l le  ( fase  

torb id i t ica) .  Le torb ide provenivano in  mass ima par te  da l  bordo occ identa le  de l  bac ino dove 

af f ioravano i  ter ren i  a l l oc ton i  sogget t i  a  moviment i  te t ton ic i .  Le  torb ide deposte ne l  bac ino  

venivano r ip rese da l le  corrent i  che avevano genera lmente d i rezione NO-SE ed i  sed iment i  

ven ivano r id is t r ibu i t i  ne l le  aree p iù  estese e depocentra l i .  L 'or ig ine  occ identa le  degl i  appor t i  

ter r igeni  ha determinato ino l t re  i l  passaggio graduale verso est  da fac ies  sabbiose a fac ies  

pe l i t iche.  

La ser ie  p l io-p le is tocenica ha subi to  sp in te  compress ive con generazione d i  b lande p ieghe 

in  pross imi tà  de l  f ronte  sepol to  de l l 'A l loc tono;  ne l la  fasc ia  centra le  de l la  Fossa Bradanica,  in  

corr ispondenza degl i  a l t i  de l  substra to carbonat ico,  sono present i  ne l la  ser ie  c las t ica ch iusure 

s t ru t tura l i  lega t i  a  fenomeni  d i  te t ton ica d is tens iva e d i  compat tazione d i f ferenzia le .  

I I  campo d i  Pis t icc i  ha  i  pr inc ipa l i  serbato i  propr io  ne l la  ser ie  p l io -p le is tocenica e p iù  

prec isamente ne l la  Formazione Arg i l le  de l  Santerno .  In fa t t i  quest 'u l t ima cont r ibu isce 
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contemporaneamente a l la  genes i  degl i  id rocarbur i  gassos i  ed a l la  coper tura s tessa de i  serbato i ,  

cost i tu i t i  da i  potent i  corp i  sabbios i  torb id i t ic i  a  l imi ta to  svi luppo areale present i  ne l la  zona,  

ino l t re  la  min ima in f luenza te t ton ica che questa ser ie  subì ,  ha  consent i to  la  formazione  d i  o t t ime 

t rappole minerar ie .  

Per  i l  campo d i  Pis t icc i  i l  l i ve l lo  p reso in  esame per  una sua va lu tazione a l l ' idonei tà  a l lo  

s toccaggio dì  gas è denominato Q5,  d i  e tà  p le is tocenica,  è  da cons iderare una t rappola  

s t ra t igraf ico-s t ru t tura le  in  quanto contro l la ta  da  entrambi  i  fenomeni  ed  ha una tavo la d 'acqua  

ind ipendente ind iv iduata a 771 m s . l .m. .  I  l i to t ip i  sabbios i  sono genera lmente pu l i t i  e  con 

granulometr ie  var iab i l i ,  va comunque segnalato  che essendo le  zone  d i  appor to  ub icate verso 

occ idente i  l i ve l l i  sabbios i  tendono ad arg i l l i f i cars i  verso est ;  in fa t t i  ne l le  aree p iù  or ienta l i  de i  

bac in i  i  reservo i r  sono cost i tu i t i  da sot t i l i   i n terca lazion i  d i  s i l t  e  l i ve l l i  prevalentemente  arg i l los i .  

La sedimentazione  f rancamente pe l i t ica comunque cost i tu isce anche una ef f icace barr ie ra  

idrau l ica per  le  t rappole minerar ie  da l  momento che con i l  suo spessore,  ta lora p ross imo a l  

mig l ia io  d i  metr i ,  garant i sce una ot t ima tenuta de i  serbato i  gassos i .  
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2.2 – Petrof is ica 

Nel  campo d i  Pis t icc i  sono s ta t i  per forat i  44 pozzi  e  nonostante c iò  s ia  avvenuto qualche  

decennio fa ,  con le  poss ib i l i tà  ed i  mezzi  tecnolog ic i  d isponib i l i  a l  tempo,  oggi  s iamo in  grado d i  

d isporre d i  modern i  set  d i  log e le t t r ic i  ta l i  da forn i re  una completa va lu tazione de i  paramet r i  

pet ro f is ic i  de i  l ive l l i  minera l izzat i ,  i n  quanto success iv i  in tervent i  d i  work-over  hanno consent i to  

l 'esecuzione d i  nuove reg is t razion i  in  foro tubato in  base a l le qual i  sono s ta t i  r icost ru i t i  i  va lor i  

d i  poros i tà  (28%),  saturazione in  acqua (30%),  mentre per  i l  rappor to  pay net to /pay lordo (68%) 

de l  serbato io  cons iderato c i  s i  è  avvals i  de l le  or ig inar ie  reg is t razion i  in  foro scoperto  (Al l .2) .  

In f ine da l le  mappe in  isobate de l  l i ve l lo  Q5 sono s ta t i  ca lco la t i  i  vo lumi  lo rd i  d i  rocc ia  (82 M 

mc),  cost ru i t i  i  d iagrammi superf ic i /a l tezze f ino  a l  GW C (-771 m s . l .m. )  ed,  u t i l i zzando un  fa t to re 

d i  vo lume d i  0 .01207 mc/Smc,  s i  è  g iunt i  a l la  quant i tà  d i  gas or ig inar iamente in  posto (GOIP)  

che r isu l ta  d i  905 M Scm .  
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3 - Studio dinamico di giacimento  

3.1 - Comportamento e simulazione della produzione primaria  

La produzione cumulat i va d i  gas è s ta ta  d i  573 M Smc,  i l  l i ve l lo  è  ch iuso da l  1991 per  

autocolmatamento (acqua e sabbia in  pozzo) .  

I  pozzi  in teressat i  a l la  co l t ivazione sono s ta t i  3-10-12-17-23-25-26 e  27.  

At tua lmente ad eccezione de l  pozzo 10 ch iuso m inerar iamente r isu l tano tu t t i   d isponib i l i .  

I l  pozzo 20 che ins is te  su una porzione d i  reservo i r  separata idrau l icamente da l  res to de l  

campo è s ta to  esc luso da l  ca lco lo .  

La d is t r ibuzione de i  pozzi  è  presentata in  Al l .2 ,  i  parametr i  in i z ia l i  e  i  tes t  sono r ipor ta t i  in  

Al l .3  e  la  d is t r ibuzione de i  completament i  in  Al l .4 .  

La s tor ia  d i  produzione e i  contro l l i  d i  p ress ione sono presentat i  in  Al l .5 .  

Dal  graf ico d i  Mater ia l  Balance r ipor ta to  in  Al l .6  emergono i  seguent i  r isu l ta t i :  

�  I I  vo lume d i  gas in  posto  d inamico (GOIP d inamico)  = 850 M Smc  

�  I I  meccanismo d i  produz ione è per  fo r te  sp in ta  d 'acqua 

E'  s ta to  svi luppato un model lo  numer ico d i  s imulazione che ha ver i f i cato i  r isu l ta t i  de l la  

produzione  ef fe t tuata con un processo d i  “His tory Match” .  

La s imulazione de l  comportamento produ t t i vo passato ha dato una e levata congruenza t ra  

model lo  e  rea l tà  produt t iva (Al l .7)  autor i zzando una buona conf idenza nei  dat i  d i  previs ione 

( forecast)  da  model lo  per  la  fu tura fase d i  s toccaggio.  

I l  contat to  gas acqua  s i  è  innalza to da 771  m/ss l  (GW C or ig inar io)  a  733 m/ss l  (GW C 

at tua le) .  

Senza  invest iment i  aggiunt iv i  ( in terven t i  d i  r icompletamento)  non  sono  va lu tab i l i  r ise rve  

ancora produc ib i l i .  

In  questa s i tuazione i l  b i lanc io  de i  f lu id i  ha evidenziato che i I  vo lume d i  gas in  posto 

at tua lmente = 277 M Smc ,  d i  cu i :  

�  vo lume d i  gas in  tes ta ( f ra  top e GW C at tua le)  = 99 M Smc 

�  vo lume come gas res iduo d ie t ro  i l  f ronte d 'acqua  (Sgr  = 20%) =  178 M Smc 

I I  b i lanc io  ha come ipotes i  d i  base l ' inna lzamento omogeneo del  contat to  GW C in  un 

s is tema petro f is ico omogeneo e isot ropo.  
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I l  vo lume d i  gas in  tes ta non è produc ib i le  a l lo  s ta to  at tua le  ma può essere cons iderato e  

ut i l i zzato come par te  de l  cusc ino d i  gas.  

La press ione at tua le  d i  g iac imento previs ta  da model lo  r isu l ta  d i  c i rca 71 Kg/cm2a.  

La va lu tazione geolog ica ha ind icato un vo lume d i  gas in  posto s ta t ico (GOIP s tat ico)  = 905 

M Smc,  vo lume che inc lude anche l 'a rea drenata da l  pozzo 20 e per tanto in  l inea con la  

va lu tazione  d inamica d i  850 M Scm essendo quest 'u l t ima esegui ta  senza  cons iderare  i l  

contr ibuto de l  pozzo 20.  
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3.2 - Simulazione della ricostituzione e dello stoccaggio 

Sul la  base de l  model lo  numer ico ut i l i zzato per  la  s imulazione de l la  s tor ia  passata e in  base 

a l le  carat ter is t iche d i  permeabi l i tà  desunte da i  tes t  (Al l .3)  è  s ta ta  r icos t ru i ta  la  produt t iv i tà  de l  

pozzo t ipo.  

Ipot izzando d i  completare un pozzo con gravel  pack (d i  t ipo ICGP),  assumendo un net  pay 

d i  10 m e una permeabi l i tà  media d i  85 mD, assumendo in f ine un fat tore d i  sk in  ( fa t tore d i  

danneggiamento)  par i  a  7  (complet ion fac tor  =  50%) r isu l ta  un open f low a fondo pozzo d i  

714.300 Smc/g (Al l .8) .  

Immaginando d i  completare i l  pozzo con tbg da 3”  1 /2  è s ta ta  ot tenuta la  potenzia l i tà  a  

tes ta pozzo  con un va lo re d i  AOF d i  tes ta par i  a  460.159 Smc/g  e tenu to conto de i  fenomeni  d i  

water  coning è s ta ta  ca lco la ta  la  por ta ta  max per  i l  pozzo t ipo d i  184.500 Smc/g appl icando un  

DP a l la  tes ta de l  20% (A l l .8) .  

In  Al l .9  v iene p roposto lo  schema d i  completamento de l  pozzo t ipo.  

Fase di r icost ituzione 

L' ipotes i  fondamenta le  ne l la  r icost i tuzione  è s ta ta  quel la  d i  non  superare la  press ione  

verg ine d i  g iac imento  par i  a  82,2 Kg/cm2a e l imi tare per  quanto poss ib i le  i l  tempo d i  

r iempimento.  

La s imulazione ha ind icato quanto segue:  

1-  In te rven t i  d i  W /O su i  pozzi  3-25d-26d e  27d,  g l i  in te rven t i  dovranno  esc ludere g l i  spar i  

profondi  in  acqua con aper tura a l  top in  gravel  pack,  u t i l i zzo d i  tbg da 3”  
1 / 2

.  

2-  In iezione ne i  6  mesi  es t iv i  e  ch iusura  ne i  6  mesi  invernal i  

3-  In iezione a l  1° anno d i  c i rca 12 M Smc/mese x  6  mesi  (vo lume in ie t ta to  = 72 MSmc) 

4-  In iezione a l  2° anno d i  c i rca 6,3 M Smc/mese x 6  mesi  (vo lume in ie t ta to  = 38 MSmc) 

5-  In iezione a l  3° anno d i  c i rca 5,5 M Smc/mese x 6  mesi  (vo lume in ie t ta to  = 33 MSmc) 

I I  vo lume in ie t ta to  compless ivamente (work ing  gas + cushion gas)  in  18  mesi  r isu l ta  d i  143 

M Smc senza i l  superamento de l la  p ress ione verg ine e con  press ione d inamica max d i  in iezione  

a tes ta pozzo  d i  c i rca 86  Kg/cm2a (STHPi  = 77,95 Kg/cm2a).   

S i  sot to l inea che g ià  dopo 4 mesi  d i  r icost i tuzione ( in iezione de l  cushion gas)  i l  campo è 

operat i vo per  l ' immiss ione de l  work ing  gas anche da par te  d i  terz i  (Al l .11) .  

Fase di stoccaggio 
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Dopo i l  r iempimento è  s ta ta  s imulata la  fase c ic l ica d i  svaso  (6  mesi  i nvernal i ) - invaso (6  

mesi  es t iv i )  con l 'u t i l i zzo  d i  4  pozzi .  

I l  c ic lo  s tab i le  ha ind icato i  seguent i  r isu l ta t i :   

�  Max W ork ing gas = 105 M Smc  

�  Min Cushion gas = 38 M Smc  

�  Q max d i  punta = 738.000 Smc/g  

�  Ef f ic ienza de l lo  s toccaggio = 73,4%  

�  FTHP min a  f ine svaso =  49 Kg/cm2a  

�  FTHP max in  in iezione =  86 Kg/cm2a 

I  prof i l i  d i  produzione e in iezione e le  re la t i ve press ion i  d i  tes ta e d i  fondo sono presentate  

in  Al l .11,  mentre in  Al l .  10 è s ta to  ra f f igurato i l  comportamento s imulato de l la  press ione d i  

g iac imento ne l le  d ive rse  fas i  e  quel lo  de l la  tavo la  d 'acqua.   
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3.3 Tipologia e completamento  dei  pozzi di sviluppo e  di monitoraggio 

Pozzi di sviluppo 

I I  proget to  d i  s toccaggio  su l  l ive l lo  "Q5"  de l  campo d i  Pis t icc i  può essere rea l izza to con 4  

pozzi  es is tent i  (3-25d-26d-27d) su i  qual i  sa ranno esegui t i  in tervent i  W /0.  

Gl i  in terven t i  prevedono:  

a-  scompletamento de i  pozzi  

b-  esc lus ione spar i  profondi  

e-  aper tu ra spar i  a l  top de l  reservo i r  

d-  esecuzione  d i  gravel  pack 

e-  r icompletamento con tbg da 3”
1 / 2

 

Le operazion i  d i  W orkover  saranno precedute da reg is t razion i  d i  logs  in  foro tubato per  

ver i f ica re:  

1-  pos iz ione de l  contat to  GW C at tua le  

2-  s ta tus de l  cas ing e cementazione 

Lo schema d i  completamento de l  pozzo t ipo dopo  W /O è presentato  in  AI I .9 .  

Pozzi di monitoraggio 

Sul la  base de i  pozzi  d isponib i l i  sono s ta t i  sce l t i  i  pozzi  12 e 17 qual i  pozzi  d i  moni toraggio  

durante le  fas i  d i  r iempimento e success iv i  c ic l i  d i  s toccaggio.  

Su quest i  pozzi  ver ranno reg is t ra t i  per iod icamente press ion i  e  log  per  va lu tare s ia  la  

d is t r ibuzione  d i  press ione a l l ' in terno de l  g iac imento che i l  movimento de i  f lu id i .  
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3.4 - Prestazioni dello stoccaggio con Pmax = 110%Pi 

E' s ta to  s imulato i l  caso  in  cu i  s ia  poss ib i le  superare la  press ione verg ine d i  g iac imento,  in  

par t ico lare è s ta to  ipot i zzato d i  raggiungere una press ione d i  g iac imento par i  a l  110% del la 

press ione verg ine.  

Nel  caso Pmax = 110%Pi  s i  o t tengono i  seguent i  va lor i :   

SBHPmax = 90,4 Kg/cm2a,     STHPmax =  85,7 Kg/cm2a.  

Ut i l i zzando lo  s tesso cr i ter io  d i  r iempimento  s i  avrebbe che in  18 mesi  d i  i n iezione (work ing 

gas + cushion gas)  in terva l la t i  da per iod i  d i  ch iusura ( in  to ta le  30 mesi )  sarebbe poss ib i le 

in ie t tare 270 M Smc con FTHPmax in  in iezione par i  a  c i rca 94 Kg/cm2a.  l ' in iezione de l  so lo 

cushion avverrebbe in  c i rca 6 mesi .  

Dal la  s imulazione  r isu l te rebbero necessar i  7  pozzi  (4  dopo W /O e 3 nuove per forazion i ) .  

S i  o t terebbero le  seguent i  prestazion i :  

Max W ork ing gas = 198 M Smc 

Min Cushion gas = 72 M Smc 

Q max d i  punta = 1.484.000 Smc/g 

Ef f ic ienza de l lo  s toccaggio = 73,3% 

Le prestazion i  in  det tag l io ,  por ta te  e  press ion i  ne l le  due fas i  d i  svaso e invaso,  sono  

r ipor ta te  in  Al l .12.  
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3.5 - Ipotesi di sviluppo integrato dei campi di Pisticci e Grottole-  

Ferrandina con un'unica centrale  

I I  caso esaminato s i  basa su i  seguent i  dat i :  

�  I  due g iac iment i  appar tengono a l la  s tessa formazione,  d is tano c i rca 20 Km e sono 

g ià  co l legat i  a t t raverso una condot ta  d i  10" .  

�  Le press ion i  ne i  due g iac iment i  sono abbastanza s imi l i  e  qu ind i  non comportano 

par t ico lar i  prob lemi  d i  gest ione.  

�  La gest ione in tegrata da un 'un ica centra le  comporta  una mig l iore gest ione de l le  

potenzia l i tà  de i  due campi  ed una r iduzione d i  cost i .  

I  r isu l ta t i  compless iv i  de i  due campi  sono s in te t i zzat i  qu i  d i  segui to :  

•  N.  pozzi  d i  svi luppo = 16  (W /O d i  pozzi  es is tent i )  

•  N.  4  pozzi  d i  moni to ragg io es is tent i  

•  Work ing gas to ta le  = 742 M Smc 

•  Cushion gas to ta le  = 541 M Smc 

•  Ef f icenza media = 57,8% 

•  Qgas d i  punta  = 6.594.000 Smc/g 

I  prof i l i  d i  svaso e invaso compless iv i  sono r ipo r ta t i  in  Al l .13 .  
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4. Conclusioni 

Le pr inc ipa l i  conc lus ion i  e  i  r isu l ta t i  emers i  da l  presente s tud io  d i  g iac imento condot to  su l  

l ive l lo  "Q5"  de l  campo d i  Pis t icc i  sono r iassunt i ,  i n  s in tes i ,  qu i  d i  segui to :  

1-  Lo s tud io  d i  g iac imento ha d imostrato la  poss ib i l i tà  tecn ica d i  ad ib i re  a  stoccaggio 

i l  l i ve l lo  "Q5"  de l  campo d i  Pis t icc i .  

2-  La s imulazione  de l  comportamento passato  (h is tory  match)  ha  ind icato un vo lume 

d i  gas in  posto or ig inar io  GOIPdinamico =  850 M Smc in  l inea con la  va lu tazone  s ta t ica (GOIP 

s tat ico = 905 M Smc),  i l  fa t tore d i  recupero in  p roduzione p r imar ia  è  s ta to  de l  67,4%. I l  l i ve l lo  è  

carat ter i zzato da for te  sp in ta  d 'acqua che  ha l im i ta to  le  prestazion i .  

3-  La buona produt t iv i tà  de l la  formazione non può essere s f ru t ta ta  per  i l  r isch io  

e levato  d i  water  coning,  in fa t t i  le  por ta te  max sono s ta te l imi ta te  appl icando un DP modesto e  

par i  a l  20% di  STHP. 

4-  La s imulazione de l  r iempimento e de i  success iv i  c ic l i  d i  s toccaggio,  ne l  r ispet to  

de l  v inco lo  d i  non superare la  press ione verg ine d i  g iac imento e di  erogare con press ione 

min ima d i  tes ta super io re a l la  p ress ione d i  eserc iz io  de l la  re te  per  non r icompr imere i l  gas in  

fase d i  erogazione,  ha  ind icato i  seguent i  r isu l ta t i :  

•  N.  pozzi=4 (pozzi  es is tent i  con in tervent i  W /O d i  r icompletamento ICGP e Tbg  

s ingol i  3  1 /2" )  

•  N.  pozzi  d i  moni toraggio  = 2 (pozzi  12 e 17)  

•  Vo lume d i  r iempimento (work ing gas + cuschion gas)= 143 M Smc in  30 mesi  (6  

mesi  in iezione – 6  mesi  ch iuso)  

•  In iezione de l  cushion gas in  4  mesi   

•  Max W ork ing gas s tab i l izzato = 105 M Smc (6 mesi  d i  svaso)  

•  Min Cushion gas = 38 M Smc 

•  Max por ta ta  d i  punta  = 738.000 Smc/g 

•  Ef f ic ienza de l lo  s toccaggio = 73,4% 

•  FTHP min in  erogazione  a f ine c ic lo  d i  svaso = 49 Kg/cm2a (press ione rete 32-35 

Kg/cm2a) 

•  FTHP max in  in iezione a  f ine c ic lo  d i  invaso = 86  Kg/cm2a 

5-  I I  caso d i  sens i t iv i t y  con Pmax =  110%Pi  ha ind icato un notevole  mig l ioramento 

de l le  prestazion i  a  f ronte d i  un maggior  vo lume d i  gas necessar io  a l la  r i cost i tuzione (vedi  Al l .12 )  

6-  L ' ipotes i  d i  s f ru t ta re i  campi  d i  P is t icc i  e  Grot to le-Ferrandina at t raverso un 'un ica 

centra le  ha ind icato i l  vantaggio d i  una p iù  fac i le  e  log ica gest ione ed una maggior  e las t ic i tà  del  

s is tema s toccaggio.   
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